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Il giro del mondo
in 6,4 Kg.

Per chi omo viaggiare, il personal computer portatile Ve-

ndalo Lappower 286 (microprocessore 80C286/1 2 MHz)

è un bagaglio indispensabile: può contenere fino a 40 Mb

di archivi, lettere, statistiche e dati ottimamente visualiz-

zoti grazie ol suo ampio display ad alta risoluzione (VGA

640X480 a 1 6 livelli di grigio), e sempre disponibili in soli

6,4 Kg. Ma anche chi si abbandono solo a viaggi immagi-

nari lo troverà eccezionale per-

ché è cosi polente da trosfor-

compu-

tavolo in qualsiosi

chassis può

di tre slot di espansione e di uno memoria di

massa aggiuntiva. La gamma dei modelli Veridata com-

prende il Lappower 386 (microprocessore 80C386 a 20

MHz) e la linea notebook, compo-

sta da due modelli ultraportatili del

peso di soli 3 Kg: il Turbolite 1 1 0 e

il Turbolite 111, entrambi basati su microprocessore 80C88

a 10 MHz. Un altro vantaggio dei portatili Veridota? In

qualsiasi posto vogliate portarli non dovrete mai fare il bi-

glietto. Viaggiano tranquillamente nel vostro zaino.

I
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Where creativìty thrives with ingenuity

MICROTEK

Distribuito da Microtek Italia s.r.1.
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• DESK TOP 286 12/16

• MINITOWER 386/SX
• TOWER 386/33 CACHE
• TOWER 486/25

• LAP TOP 286/386
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Cento
Cento numeri. Non è niente di strano, il mondo è pieno

di riviste che esistono da più di cento numeri. Ma è fatale

che, in occasioni particolari, ci si volti indietro a guardare il

cammino percorso. E il numero cento è di sicuro una di

queste occasioni. È una specie di pietra miliare.

Cento fascicoli di MCmicrocomputer, cento copertine.

Potete vederle tutte qui a fianco. Osservatele, e cercate di

ricostruire la storia di questi nove anni.

Volevamo farlo per voi, in un lungo articolo che
ripercorresse almeno le tappe fondamentali dell’evoluzione

del mondo informatico.

Poi, di fronte alle cento copertine in formato ridotto

incollate sul pannello da fotografare, abbiamo preferito

proporvi di essere voi a cimentarvi in una specie di gioco.

Se vi va, cercate di ripensare a nove anni fa. I più
giovani sorrideranno nell’immaginare macchine quasi pri-

mordiali che non hanno mai visto, i meno giovani ricorde-

ranno quanti salti mortali per far funzionare macchine
troppo poco potenti ma troppo costose. Buon divertimento.

Non posso non dedicare un grosso ringraziamento a
tutti coloro che hanno reso possibili i risultati ottenuti:

lettori, collaboratori, operatori. Sei milioni di copie stampate
in nove anni: una pila alta quasi sessanta chilometri.

Stiamo crescendo di oltre un chilometro al mese; di questo
passo, fra meno di una quarantina di numeri saremo a
cento. Grazie.

Marco Marinacci

MCmicrocomputer n, 100 -ottobre 1990



MCmicrocomputer n. 100 -ottobre 1990



Indice degli Inserzionisti

120 APC ex AAR - Via Magenta. 1 3/1 5r - 501 23 Firenze

152/363 A.R. Computer srl ex Info.Sist - Via Malta. 8
00198 Roma

301 Abacosoft C.so Mazzini, 80 - 50063 Figline Val D'Arno

138 Acca srl - Via Michelangelo Cianciulli, 41

83048 Montella

120 Advanced Technology srl - Viale Alessandrino. 251

00172 Roma
118-119 AEG Olympia Italiana spa - Via Stephenson, 94

20157 Milano

160 Antea SHD sas - Via Ogliaro. 4 - 10137 Torino

114 Apice sas - Via Manzoni. 1 2/b - 281 00 Novara

323 Armonia Computers srl - V ie Carducci. 1

6

31015 Conegliano

197 Artek - Via Gora e Barbatole. 150/z - 51 1 00 Pistoia

16-17 Atari Italia spa Via Bellini, 21 - 20095 Cusano Milanino

337 Axxon spa - Via Roma. 1 08 - Centro Dir. Lomb.
20060 Cassina de' Pecchi

102 Baxel srl - Via Ippolito Nievo. 61 - 00153 Roma
30-31 Borland Italia srl - Via G. Cavalcanti. 5 - 201 27 Milano

III cop. Brother Office Equipment spa • C. Dir. Lomb., Pai. CD3.
Via Roma. 108 - 20060 Cassina de' Pecchi

145 Buffetti Data spa - P.le V. Bottego. 51-00154 Roma
45-47 C.D.C. spa - Via Tosco Romagnola. 61 - 56012 Fomacette

41 C.D.C. spa/Computer Discount
Via Tosco Romagnola. 61 -56012 Fomacette

77 Calcomp spa - Strada 1 pai. FI

20090 Milanofiori Assago
76 CDMP - Via Amatea. 51/53-95129 Catania

147 Citizen Europe LTD - Welling. House 4-10. Cowley Road
Uxbridge Middles - UB8 2XV

166 Co.E-S.S.E. ari - V.le Regina Margherita. 8/a

95123 Catania

51 Commodore Italiana spa - Viale Fulvio Testi. 280
20126 Milano

234 Computer Center - Via Forze Armate. 260/3
20152 Milano

130 Computer Point - Via Leoncavallo. 19-20131 Milano

inserto D-Mail srl - V.le Corsica. 92 - 501 27 Firenze

20-21 Daker srl - Via Verona. 28-33100 Udine

136 Data Automation srl - Milano Fiori Strada 4 pai. A2
20094 Assago

164-165 Data Pool srl - Via Maffeo Pantaleoni, 25 - 00044 Frascati

110 Datastar srl - Via Guicciardini. 29 - 50047 Prato

82 Digitek srl - Via Valli. 28 - 4201 1 Bagnolo in Piano

158 Digitron srl - Via Lucio Elio Seiano. 15-00174 Roma
125 E.GI.S. - Via Castro de' Volsci. 42 - 001 79 Roma
315 Easy Data - Via Adolfo Omodeo. 21/29 - 00179 Roma
128 ECS Via Casarini. 3/c - 40131 Bologna

137 Elite Group - Acteam
61 Epson Italia spa - Via F.lli Casiraghi. 427

20099 Sesto San Giovanni

361 Executive di Ascoli & C snc - Via Buozzi. 23
22053 Lecco

78 Executive Service sas - Via Savigno. 7 - 40141 Bologna

332 Express Office Automation srl - Via Cavallotti, 22
40200 Reggio Emilia

28-29 FCH Sri - Via L. Kossuth, 20/30 - 57126 Livorno

139 Focus - Acteam
207 Gianni Vecchietti GVH - Via della Selva Pescarola. 1 2/8

40131 Bologna
121-123 Gruppo Editoriale Jackson spa- Via Pola. 9

20124 Milano

134 H.H.C. Italiana srl - Via S. Maria Goretti. 1 6 - 00199
Roma

35 Hewlett Packard Italiana spa - Via G. di Vittorio. 9
20063 Cemusco sul Naviglio

12-13-59 Hitachi Sales Italiana spa - Via Ludovico di Breme. 9
20156 Milano

295 ICP Internat. Computer Products srl - Via dei Berio, 97
,

00155 Roma
132 Informatica 90 srl - Via Germanico, 24 - 00192 Roma
320 Informatica Italia srl - Via Piazzi. 18

10129 Torino

171 Jen Elettronica srl - Via Ravenna. 98 - 65122 Pescara

133 Jeppsen - Acteam
55 Kyber Calcolatori srl - Via L Ariosto. 18-51100 Pistoia

135 Kun Ying - Acteam
49-155 Lifeboat Associates Italia srl - Via Prua, 14

20146 Milano

65 Logitech

153

110
306

115-198-296

32-33
24-25

140

106

57

53

126-127

80

327

149
26-27

156

108
22-23

241-245

129

63
4-10-11

36-37-39

159

141

311

148

275
161-163-190

81-144

43

150

66-68-69-101

103-105-107
109-111-112

113

146

172-173

249
14-15

116-117

Luigi Buffetti spa - Via Banco di Santo Spirito, 56
00186 Roma
MA.STE.R. Editrice - Via De' Filippis, 6 - 87100 Cosenza

Maff Systems srl - Via Paracelso. 18 C. Colleoni

20041 Agrate Brianza

Manager srl - Via Poggio Ameno. 1 00 - 001 47 Roma
Mannesmann Tally srl - Via Borsini. 6 - 20094 Coreico

Mar Computer - Via Roma. 54 - 30172 Mestre
Masters' Team - Via Pironti. 27 - 83100 Avollino

Media Disk - Via Ciociaria, 12 - 00162 Roma
Mega Byte - Via Castello. 1 - 2501 5 Desenzano del Garda

Microdata System srl - Via Matteotti. 50 - 19032 Lerici

MicroForum - 944. St. Clair Ave. West
00000 M6C1C8 Toronto Ont. Canada
Microlink srl - Via Montegrappa. 1 77 - 50047 Prato

Microsoft spa - Via Cassanese. 244 Pai. Tiepolo

20090 Segrete

Microtek Italia srl - Via A, Bertoloni, 26 - 00197 Roma
Misco Italy Computer Supplies srl - Il Girasole U.D.V.
2-01 - 20084 Lacchiarella

Modero - Acteam
Multisystem sas - Via Angelo Carrara, 226 int. 9
16147 Genova
Nan Tan - Acteam
Nec Business Systems Italiana srl Istituzionale

V.le Milanofiori Str. 6. Pai. NI -20089 Rozzano

Nec Business Systems Italiana srl Division Disk
V.le Milanofiori Str. 6. .Pai. NI - 20089 Rozzano

Nelcom - C.so Casale. 120 - 10132 Torino

Newel srl - Via Mac Mahon. 75 - 20155 Milano

Overline Computers srl - Via Manzoni. 17
20055 Renate

P.C.C. Computer House snc - Via Casilina, 283/a
00176 Roma
Peripherals srl - P.zzle della Vittoria. 4 - 80078 Pozzuoli

Philips spa Monitor - P.zza IV novembre. 3
20124 Milano

Progetto Software - Via Rodi. 39 - 10095 Grugnasco
Quotha 32 srl - Via Giano della Bella. 31 - 50125 Firenze

Royal - Acteam
Salient - Acteam
S.C. Computers Via Enrico Fermi. 4
40024 Castel San Pietro T.

S.H.R. Italia srl - Via Faentina. 175/A
48010 Fornace Zarattini

S.N.I. - Via Bari. 12 - 71 100 Foggia

S.T.E. srl - Via Casamari. 29 - 00142 Roma
Siemens Data spa - V.le Monza. 347 - 201 28 Milano

Simulmondo srl Via Berti Pichat. 26-401 27 Bologna

Sincron srl - Via Cassia. 701 - 00189 Roma
SO.GE.SE. srl Laser - Via dei Mille. 1 - 25122 Brescia

Softcom srl P.zza del Monastero. 17-10146 Torino

Soico spa - Via Eridano. 15 - 26100 Cremona
Southern European Computer - Via Molino. 2
22030 Montorfano

Soyo - Acteam
Sparta Informatica srl - Via delle Sette Chiese. 142
00145 Roma
Spem - Via Ponchielli. 26/c - 101 54 Torino

Strhold spa - Via Cipriani. 2 - 42100 Reggio Emilia

Technimedia Via Carlo Perrier, 9 - 00157 Roma
Telcom srl Argus - Via M. Civitali, 75 - 20148 Milano

Tulip Computers Italia spa - Via Mecenate. 76/3

20138 Milano

Unibase - Via Giuseppe Rovani. 18 -00137 Roma
Unibit spa - Via di Torre Rigata. 6-00131 Roma

Uniware srl - Via Matera. 3 - 00182 Roma
Vegas Computer Communicat. Italia spa Monitor
Via Casignolo. 50 - 20092 Cinisello Balsamo
Ware Bit - V.le Pasteur. 70 - 00144 Roma
Word Perfect Italia - Corso Sempione. 2 - 20154 Milano

Zanichelli Editore spa - Via Imerio. 34 - 401 26 Bologna

Zenith Data Systems Italia srl Str. 7. Pai. T 3.

Milanofiori - 20089 Rozzano
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Se ti abboni o rinnovi l’abbonamento
a MCmicrocomputer, puoi ricevere due minifloppy,

oppure due microfloppy Dysan doppia faccia doppia
densità, con un supplemento di sole 3.500 lire.

Non perdere quest’occasione!

Ritaglia e spedisci oggi stesso il tagliando per

sottoscrivere l’abbonamento pubblicato nell’ultima

pagina della rivista. I dischetti ti saranno spediti in una
robusta confezione a prova di danneggiamenti postali.

/ prodotti Dysan,

.

DUE MINIFLOPPY DA 5.25"

OPPURE
DUE MICROFLOPPY DA 3.5"

DOPPIA FACCIA DOPPIA DENSITÀ

-Dysan.
IO distribuiti in Italia dalla Datamatic, Via Agordat 34, 20127 Milano.



SOFTCOM: novità smau 90

NOTEBOOK 286 SCANNER DESK TOP A4
• MOTHERBOARD 286 12 OW (L.A. 16 MHZ)
• 1 MB ESPANDIBILE A 4 MB EMS
• MONITOR 10” VGA BACK LIGTH 640x480 32 SCALE DI GRIGIO
• DRIVE 1 44 MB+DRIVE 1,2 MB ESTERNO (OPZIONALE)
• HARD DISK 20 MB VOICE COIL 3” 1/2

• 2 SERIALI + 1 PARALLELA
• DIMENSIONI: 30x26x4 (LxPxH)
• ALIMENTAZIONE: 220 V+ BATTERIA NICAD (AUTON. 25 ORE)

ASOLE

L. 2.980.000+ IVA

• 200/300 DPI DI RISOLUZIONE
• 64 TONALITÀ DI GRIGIO SELEZIONABILI DA PANNELLO
• COMPATIBILE CON TUTTI I PRINCIPALI PACCHETTI GRAFICI:

PAGE MAKER*, VENTURA*, GEM*, WINDOWS PAINT*

• COLLEGABILE A SCHEDA FAX
• COMPATIBILE CON SOFTWARE OCR.
• POSSIBILITÀ DI SALVARE NEI FORMATI: TIFF, IMG, CUT,

FAX, OCR.

SCANNER+SCHEDA+SOFTWARE A SOLE

L. 990.000+IVA
SCAN FAX SYSTEM: SCANNER+SCHEDA FAX 9600 BAUD,

INSTALLABILE SU XT/AT 386 A SOLE

L. 1.380.000+ IVA

SOFTWARE OCR:
L. 190.000+ IVA

HANDY SCANNER
HANDY SCANNER OADC, 32 SCALE DI GRIGIO 128 mm DI

SCANSIONE, 400 DPI DI RISOLUZIONE. COMPATIBILE CGA-
MGA-VGA E CON I MAGGIORI PACCHETTI GRAFICI

L. 290.000+IVA

SCHEDE VGA 1024x768
8/16 BIT - 800x600/1024x768 - COMPATIBILE CGA-MGA E
VGA-USCITA ANALOGICA E DIGITALE
DISPONIBILE NUOVO MODELLO 1024x768 A 256
COLORI 1MB 16 BIT (ET 4000)

DISPONIBILE NUOVO SCANNER

^^V/a COLORI DFl

L. 790.000+ IVA

(800x600)

(1024x768)

L. 139.000+ IVA

L. 259.000+ IVA

(ET 4000 1 MB) L. 359.000+ IVA

PER ULTERIORI ARTICOLI CONSULTARE AL FONDO RIVISTA "GUIDA COMPUTER” *

I
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MONITOR VGA/MULTISYNC 14”/19” - MONOCROMATICI -

COLORI COMPATIBILI CGA/MGA/VGA CON UNA RISOLUZIONE
DI 800x600/1024x768.

(VGA MONO)
(VGA COLORI 14")

(MULTISYNC 14”)

(VGA COLORE 19")

L. 250.000+IVA
L. 590.000+IVA
L. 740.000+ IVA
L. 1.990.000+ IVA

SEMPLICE DA INSTALLARE, COMPATIBILE CON QUALSIASI
HARD DISK 3" 1/2. MOLTEPLICI LE SUE APPLICAZIONI:
TRASFERIBILITÀ DI UN HARD DISK SU PIÙ PERSONAL,
UTILIZZO COME BACK UP, RISERVATEZZA DEI DATI AL
PREZZO DI UN NORMALE HARD DISK NELLO SPAZIO DI UN
DRIVE 5” 1/4.

COMPOSTO DA FRAME ESTERNO+FRAME INTERNO+BORSA
PER TRASPORTO.

KIT SENZA HARD DISK 149.000+ IVA

SCHEDE DI RETE DFI
8/16 BIT - COMPATIBILE NOVELL* (NE1000/NE2000) -

STANDARD ETHERNET - 10 MBIT/SEC CON T CONNECTOR A:

(8 BIT) L. 290.000+IVA

(16 BIT) L. 390.000+ IVA

KIT 20 MB 489.000+ IVA

KIT 40 MB 648.000+ IVA

MOUSE MASTER 250 DPI
DIRETTO SERIALE - COMPATIBILE MICROSOFT*
INSTALLABILE

SU XT/AT/386 E COMPATIBILI IN CONFIGURAZIONE CON
MOUSE PAD A SOLE:

L. 39.000+ IVA

COPROCESSORI MATEMATICI

INTEL 8087-5 L. 169.000

INTEL 80287-10 L. 369.000

INTEL 80387-16 L. 559.000

INTEL 80387-SX L. 559.000

INTEL 80387-20 L. 599.000

INTEL 80387-25 L. 798.000

INTEL 80387-33 L. 998.000

I PREZZI SONO IVA ESCLUSA

OFFERTA SMAU ’90 OFFERTA

STAMPANTE LASER C-HITO L. 1.980.000

SCHEDA FAX XT/AT L. 490.000

TAVOLETTA GRAFICA 1212” L. 490.000

MODEM SMARTLINK 1200 L. 169.000

I PREZZI SONO IVA ESCLUSA

smau^J
PAD: 17 STAND: M28

SOFTCOM S.R.L. P.ZA DEL MONASTERO 17 - 10146 TORINO - TEL. 011/710594-711996-795822 - FAX 011/729435

NUOVA FILIALE IN LIGURIA: v. magenta, i - 17020 borghetto s.s. savona - tel. 0182/950100 - fax 0182/950104 *
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Hitachi 14MVX.
Come proteggere due

delle vostre più

preziose risorse



Nei moderni ambienti di lavoro i computer» sonosempre più diffusi.

E sono sempre di più anche le ore che impiegati

e manager» ad ogni livello trascorrono di fronte al

video.

E' pensando a loro ed ai loro occhi che Hitachi ha

creato un nuovo monitor a 14" dedicato ai più svariati

impieghi nella business grafica.

Un monitor che grazie alla straordinaria qualità

delle sue immagini, praticamente prive di sfarfallio,
|

raggiunge anche l'obbiettivo di salvaguardare il

benessere e la salute degli occhi di chi lo utilizza.

Infatti grazie alla sua migliore convergenza il

nuovo Hitachi 14MVXriproduce colori perfettamente

nitidi. L'elevatissima risoluzione (max 1024 x 768) e

un dot-pitch di soli 0,28 mm. consentono un notevole Mmux mi o
miglioramento della qualità visiva.

Oltretutto Hitachi 14MVX, coni! suo bassissimo campo

magnetico ed elletrostatico, risponde alle più severe norme di

sicurezza già in vigore in altri paesi europei.

Ma l'ergonomia è anche ulteriormente perfezionata

dallo speciale trattamento antiriflesso dello schermo

(Silica-coating), dalla base oscillante e basculante che
consente di orientarlo nella posizione più riposante e

dai comandi posti frontalmente e quindi facilmente

accessibili.

Hitachi 14MVX è compatibile con i più recenti

standard grafici in ambiente IBM (VGA. Super VGA,
8514A. ecc.) ed in ambiente Apple (Macintosh). H che lo

rende uno dei più efficienti, affidabili e flessibili monitor in

circolazione, a cui vale realmente la pena dare un'occhiata.

Ibr ulteriori informazioni sul sorprendente Hitachi

14MVX potete telefonare a:

Hitachi Sales Italiana SpA - Divisione New Media

Via Ludovico di Breme 9 - 20136 Milano Ibi. 02-30231

Hitachi Innovative Technology
0 HITACHIHIT ON HITACHI



asciatevi accompagnare dalla tranquillità

che vi regala lavorare con WordPerfect.

Perché WordPerfect Corporation c fra i primi

produttori di software del mondo, e WordPerfect è in

assoluto il software più venduto.

Perché la vostra scelta di lavorare con WordPer-

fect è condivisa oggi da altri nove milioni di persone

che, in 41 paesi nel mondo, sanno cosa pretendere da

un software.

Perché WordPerfect sviluppa prodotti per tutte le

aree applicative: dal wordproeessing (WordPerfect

5.1, il wp più venduto nel mondo, e I,eltcrPcrfect,

ideale per i piccoli sistemi) al database (DalaPer-

fect), dal foglio elettronico (
PlanPerfcct) alla grafica

business (DrawPcrfect) c all'office a montatimi

(WordPerfect Office); perché tutti i pacchetti sono

naturalmente compatibili fra loro.

Perché tutte le applicazioni, pur mantenendo la

stessa interfaccia utente, sono disponibili perqualsla-

si architettura hardware c ambiente operativo (Atari,

Amiga. Apple Ile, Ile, I1GS, Macintosh. OS/2 PM, Unix
- 32 piattaforme, da Apollo a Unisys -, Vax/VMS, Data

Odierai, IBM 370, Windows, NeXT), e in grado di

colloquiare con oltre sellecentocinquanta stampanti,

uaturalmente in italiano.

Perché ogni aggiornamento al software viene

tempestivamente fornitosenza costi aggiuntivia quelli

di produzione.

Perché chi acquista un prodotto WordPerfect può
contare su 1200 operatori nel mondo che assicurano

gratuitamente il massimo supporto tecnico e prendo-

no nota di ogni vostro suggerimento. In tutta tranquil-

lità; la loro, evidentemente, è lo specchio della vostra.

Perché WordPerfect non si ferma qui: è costante

mente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di

nuove applicazioni.

Perché, infine, con la nascita diWordPerfect Italia,

oltre dieci anni di successi ed esperienza nel mondo
sono oggi più vicini a voi.

WòrdPerfect

WordPerfect significa lavorare sempre meglio. K
senza Imprevisti. Come dire, avere tempo e desiderio

di godersi invece gli imprevisti della vita, che sicura-

mente ne sono la parte migliore.

Questo, perù, è compito vostro...



Tranquilli, è WordPerfect.



MS DOS è in manbio registrato Mkiosoft ine.



Da L. 995.000.

«

Con Microsoft Excel Trial Version.

"Per la vostra azienda o studio pro-

* fessionale, è molto peggio avere un PC

fermo che non averlo affatto. Perciò,

fidatevi della Nuova linea Atari ABC. I

suoi modelli sono nati per il lavoro, ma

anche per il superlavoro: il doppio con-

trollo delle componenti, alla fonte e

dopo l'assemblaggio, è una doppia ga-

ranzia di affidabilità. L'ABC 286.30 la-

vora con l'evoluta architettura AT e con

processore Intel 80286; con hard disk

da 30 MB e memoria Ram da 640 KB

espandibile su scheda fino a 4 MB; e

con un Floppy disk drive da 3.5" e 1.44

MB. Sono compresi nel prezzo il siste-

ma operativo MS DOS 3.3 e il GW
Basic. E ricordate anche le versioni

16.286.60 e 386 SX.40, ancora più

potenti e veloci.

Se ancora non siete convinti, telefo-

nate alla hot line Atari, 02/6196462, o

venite a trovarci allo SMAU, padiglione

17, Salone 1 Stand H20 M21."

AATARr
POWER WITHOUT THE PRICE.



Quotha 32.

Il software,

tutto

e subito.

Tutto. Perché la dinamica struttura di Quotha 32,

torte anche di una sede negli Stati Uniti, è da sempre

in stretti rapporti con tutte le software house del

mondo: tale eperlenza le consente di torninri qualsiasi

prodotto software presente sul mercato.

Subito. Perché ordinando tramite telefono, numero

verde, linea BBS, via fax o per posta, Quotha 32 vi

recapita il software a domicilio in ventiquattro ore.

Nessun altro in Italia è in grado di offrirvi un servizio

come questo: i nostri attuali 7000 clienti (fra i quali

CNR, INFN, ENEA, end users. grandi epiccole azien-

de) lo sanno bene.

Quotha 32 Grandi Utenti e Pubblica

Amministrazione. E' l'interlocutore ideale della

grande utenza e della pubblica amministrazione per

tutte le problematiche riguardanti ilsoftware pacchet-

Uzzato. I suoi uffici dedicati sono a disposizione per

consulenze, preventivi (volume discount), presenta-

zioni, forniture prodotti, aggiornamentopacchetti soft-

ware e customer Service a particolari condizionicom-
merciali.

Quotha 32 Academy & Research. E' la

struttura professionale che Quotha 32 ha creato per

venire incontro ai clientipiù esigenti: scuole, universi-

tà, centri di ricerca, docenti e studenti, che possono
usufruire di prezzi scontati del 40% sui listini ufficiali

Microsoft, di un listino appositoper gli altri prodotti e di

particolari condizioni di pagamento.

Quothashop 32. E‘ il primo software shop in

Italia: a Milano, in via Archimede 41, èa immediata di-

sposizione tutto il nostro catalogo software.

Il contatto con Quotha 32 è semplice e l'investimento

Richiedete il nostro catalogo gratuito.

E’ pronto per voL

Quotho32
©©[Fù’WzftDaa ojjeaiLDaaD^rficDs

QUOTHA 32 S.r.1. - S0124 Firenze, via Giano della Bella 31

!al. 055.2296022 (r.a.), tax 055.22981 10, lineaBBS055.2298120
Numero verde 1678 - 68064

Ilsoftwareè originale, sigillalo, nelle versionipiù recenti disponibili

in Italiae all'estero, congaranzia ufficialeepossibilità diaggiorna-

mento,

Legenda: il = italiano: in - inglese

.

NOVITÀ' ASSOLUTE
Tutti I prodottisono disponibili in lonnalo 3.5“ e 5.25".

Microsoft Excel 2.1c per Windows 3

Microsoft Excel 2.1ccon Q+E
Microsoft Excel 2.1 per OS/2 PM

Lolus 1-2-3/G

Borland Quattro Prolessional

u/ Informi» Wlngz per Windows 3

i/ Baler 5.0 (compilatore per Lotus 1-2-3)

750.000
810.000
710.000

Microsoft Works 2
Lotus Symphony 2.2

Framework III

WORD PROCESSOR

Microsoft Word per Windows
Wordstar Professional 6.0

Wordstar 2000 Plus 3.0

Lotus Manuscript 1 .

1

Lotus Manuscript 2.1

WordPerfect 5.1

WordPerfect 5.1

Samna Ami Prolessional

EXP: The Scientifìc Word Processor

I W.P. che visualizza a i

MLS per stampanti ad aghi

MLS con opzione la:

za modifiche hardware:

DATABASE MANAGEMENT
dBASEIVI.1
dBASE IV Dev. Edition

Borland Paradox 3.0

Borland Paradox 3.0 'ScartOr
Borland Reflex 2.0

Clipper 5.0

dBFast/Plus CompDer
dBFast/WIndows 1.5

FoxBase Plus

FoxPro Single User
Gupta SQL Windows

Raima db_VISTA III

1.990.000

*7501)00

750.000
1.490.000

BUSINESS GRAPHICS
Microsoft PowerPoint per Windows 3
Microsoft PowerPoint per Windows 3
Microsoft Chart 3.0

Lotus Freelance Plus 3.01

Ashlon-Tate Appiause II

Harvard Graphics 2.3

Mlcrografx Charisma

AutoDesk Anlmator
Corel Draw 1.2 per Windows 3

Corel Draw 1 ,2 per Wirdows 3
De Luxe Paini II

Colorix VGA Paint

GEM Artline

Mlcrogralx Designer 3.0 per Windows 3

Palnbnish Plus per Windows
PC Paintbrush IV Plus

Paul Mace Grasp 3.5

Pixie per Windows
Pizzaz Plus

rs Paintbrush

erFX

GRAFICA

580.000
970.000
400.000

575.000

1.050.000
840.000
290.000
290.000

295.000

340.000

390800
550.000
240.000

950.000
1.190.000



DESKTOPPUBUSHING
AldusPageMaker 3.01 perWindows3

' VenturaPublisherperWlndows3
FonlsBilstream

Foms Bilslream Fundamenlals
Soderai! Font Editor

Sodcrad Font Effects

Logitech Finesse

Go Script Plus
Freedomol Press

180.000

380.000
850.000

OmniPage2.l con Hardware
OmniPage3862.l
Logitech CatchWord (per ScanMan Plusl

Logitech Image-ln (perScanMan Plus)

Read-lt 1 OCR Personal

ReadRighl International

PC-OCR

ICR/OCR
3.390.000

1.690.000
310.000
575.000

i.isoaoo
900.000

Formworxcon Rite File

l/ Form Publisher forWindows
PerFORM Designer& Filler

PrintMaster

FormGenPIus
FormRller

FormbaseperWmdows

CREAZIONE MODULI
in 275.000
In 385.000
in 575,000

M 250.000
In 550.000
in 350.000
in 760.000

STATISTICA/MATEMAT1CA
SPSS/PC Plus

ModuliSPSS/PC
STSCStatgraphics
Systat& SygraphCombo
GAUSS 2.0

Grapher
Surfer

StatSodCSS
MathCAD
Mathematica386MS DOS
MATLAB3.5
Sigma Plot

Borland Eureka

COMUNICAZIONI/F1LETRANSFER
BlastPC
Brooklln Bridge

CarbonCopy Plus
Close-Up
DCACrosstalkMK4
DCACrosstalkXVI
DCA Crosstalk (orWindows
OCARemole2 (hostS caller)

HayesSmartcomlll
Laplink Plus III

ProcommPlus

230ÌOOO

270.000
telefonare

490.000
450.000
350.000

370*000

190.000

PROJECT/INFORMATION MANAGEMENT
Microsoft Project perWindows in 970.000
Microsod Project3 it 770.000
MlcrosodPtoject4 in 680.000
HarvardTotalPro|ectManagerlll In 970.000
LotusAgenda in 560.000
SymantecQ*A 3.0 in 580.000
SymantecTlmeUne4.0 in 77n nnn

/ AskSam
AskSam
EasyFlow
Flowchaning3
Org PlusAdvanced 5.0

870.000
480.000

380.000

270ÌOOO

MicrosodQuìckBASIC4.5
Microsod QulckC2.5
Microsod OuickMASM/C

/• Microsoft BASIC Pro!. Dev.System 7.1

MicrosodC Compiler6.0
MicrosodFORTRAN Compiler5.0
Microsod Macro Assembler5.

1

MicrosodCOBOLCompiier3.0
MicrosodPascal Compiler4.0
BoriandTurboC2.0
Borland TurboC 2.0 Professional

Borland Turbo Assembier/Debugger
Aniy Prolog Standard
Arity Prolog Compilarand Interpreler

AcuCOBOL'85
TopSpeedC Extended

LINGUAGGI

210.000
155.000

285.000
575.000

1.090.000

545.000

235.000
385.000
235.000
245.000

1.580.000
telefonare

970.000

LINGUAGGI OBJECT ORIENTED
/ AsymetrlxToolBookperWlndows3 in 735.000

/ Actor3perWlndows3 in 1.090.000

/ KnowledgePro perWindows in 1.395.000

it 235.000

AboveDIsk
Switch-it

Headroom
386MAX Professional

Move’Em
QEMM386
QEMM50/60
QRAM
SoftwareCarousel

TurboEMS
Phar Lap386DOS Estender

MEMORY MANAGERS

170.000
170.000

170.000

issa;»™,,,

280.000
390.000
220.000
270.000
240.000
280.000
170.000

250.000

PRODOTTI NETWORK E MULTIPU
Microsod Excel 2.1 (5 usarsi

Mcrosoh Word perWindows (Susers)

MicrosodWord (5 users)

MicrosodWorks 2 (5 users)

1-2-3 3.0nodo
FrameWorklII

dBase IVUnPack
Paradox3.0» LanPack

2.890.000

3.190.000
2.850.000
1.170.000

UPGRADESOFTWARE

da 1-2-3a 1-2-3 3.0

daSymphonyaSymphony2.2
da Venturaa Ventura2

MOUSE, SCANNER, CHIPS
MicrosodMouse* PaintBrush

con inomaggio il MousePad Ufficiale Microsod 205.000
MicrosodMouse
con inomaggio ilMouse Pad Udlclale Microsod 175.000

Logitech Mouse Ser/PS-29 con PaintShow 1 70.000
LogitechTrackman 170.000
LogitechScanMan Plus 325.000
Logitech ScanMan Plus con Image-ln 730.000
LogitechScanMan con Finesse 3.0 650.000
Coprocessorematematicolnlel80287-t0 415.000

Quotho32
©©CrO’WAGQa (ìD(M3D.IIU'aU
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QUOTHA 32 S.r.l. - 50124 Firenze, via Giano della Bella 31
lei. 055,2296022{r.a.), !ax 055.2298! 10. lineaBBS 055.2298 120
Numero verde 1678 68064BodandTurbo Pascal 5.5
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Un eccezionale rapporto tra

livelli di potenza, autonomia e

affidabilità e valori di peso
e dimensioni è l’obiettivo per-

seguito dalla ricerca Daker.

Da questo impegno è nata una

gamma di gruppi di continuità

dalle caratteristiche rivoluzio-

narie, perfettamente rispon-

denti alle nuove esigenze del

mercato.

1 - DS 50 (600 VA short-break)

2-SL600 (600 VA on-line)

3 - DK 50 (600 VA no-break)
DS 130 (1300 VA short-break)

4 - DK 95 (950 VA no-break)
DK 130 (1300 VA no-break)

5 - DK 1 80 (1800 VA no-break)
DK 250 (2500 VA no-break)

6 - DK 500 (5000 VA no-break)

UtDAKER
GRUPPI DI CONTINUITÀ
Via Verona, 28 - 33100 Udine - Tel. 0432/522780-Fax/522583



SIEMENS
NIXDORF



Synergy at work
"Synergy at work" è la formula del programma interna-

zionale della Siemens Nixdorf Informationssysteme AG,

nata dall'unione di Siemens e Nixdorf, per vincere tutte

le sfide su tutti i mercati edp.

La crescita congiunta delle due società sviluppa una

sinergia che fin d'ora significa maggiore capacità di

competizione per i clienti.

Siemens e Nixdorf fondono il meglio di entrambe in

un'unica realtà per ottenere prestazioni inedite nel

campo dell'edp: dal notebook PC al supercomputer,

dalla singola applicazione personalizzata alla soluzione

globale, dall'integrazione ufficio/fabbrica al collegamento

in rete di grandi aziende attive su scala mondiale.

Le condizioni per sviluppare efficaci sinergie di collabo-

razione con i clienti ci sono: una presenza internazionale e

un'organizzazione commerciale in grado di adeguarsi alle

esigenze dei mercati in modo rapido e flessibile.

Esistono un capitale di idee e un capitale per le idee.

Come le strutture per lo sviluppo e la produzione.

Siemens Nixdorf punta sulla sinergia fra tecnologie

d'avanguardia e profonda conoscenza dei singoli settori

merceologici.

Siemens e Nixdorf diventano, insieme, il primo co-

struttore di elaboratori in Europa.

E insieme ai suoi clienti, Siemens Nixdorf cresce per

vincere le sfide degli Anni '90.



Se volete scrivere con un personal

computer, oggi avete moltissimi modelli a

cui ispirarvi. In ogni caso però, MS-DOS, OS/2

o Macintosh* che sia, Microsoft Word vi

dice come scegliere sempre il programma

dì scrittura migliore.

Se volete fare testo con i PC MS-DOS a

jeESBJI interfaccia carattere, la

scolla non può essere elle

.Microsoli

fKjÉH soluzione più evoluta nei

vrSS suo genere con la

possibilità di una completa

integrazione Grafica/Testo/Foglio di calcolo.

Se invece preferite l'interfaccia grafica,

scegliete Word per Windows, ovvero il

primo word processor che sfrutta appieno

l'ambiente grafico per i PC MS-DOS. In poco

tempo riuscirete a impadronirvi delle sue

funzioni e a elaborare docu-

f*» -'-48» menti com P*ess' 11 sempliciPh9 note con la stessa facilità.

Jlf" t ' Se quello che vi

ja .
interessa è il mondo OS/2,

potete stare tranquilli:

con Microsoft Word per

Presentation Manager avete già il word

processor in grado di utilizzare tutta la

potenza del nuovo sistema operativo.

Se scrivete in ambiente Macintosh .

quello che vi serve è Microsoft Word 4, capace

di soddisfare le più sofisticate esigenze di

’ Disponibile da novembre 1990

(P
r »

l_j

mm



professionisti, che devono elaborare grandi

volumi di testo, come di utenti occasionali,

che hanno bisogno di uno strumento

facile, con supporti di Help e di apprendimen-

to immediatamente comprensibili.

Se poi volete farli lavorare insieme,

i word processor della famiglia Microsoft

vi permettono, senza

nessuna difficolti, di

scambiare documenti e

MA inforni sia tra di

loro sia con altri

ilQ programmi, migliorando

immediatamente la

vostra produttività.

Se volete avere una guida completa

alla famiglia Microsoft Word potete

chiederla subito telefonandoci direttamente

allo 02/2107.201. Altrimenti provate il

programma che preferite presso un

rivenditore Microsoft o nel Microsoft

Excellence Center della vostra città.

Un'ultima cosa. Con un word processor,

come con ogni altro programma Microsoft,

acquisterete anche il nostro servizio di

assistenza tecnica e la nostra Hot-Line, un

“software" che nessuno può copiare.

Microsoft
Software globale, soluzioni reali.



PHILIPS

Il petente
PC Philips

...e il monitor è compreso nel prezzo!
Philips vi offre una
gamma completa di

Personal Computer,
Monitor e Stampanti.

E ben oltre 100
programmi per ogni
vostra particolare
necessità.

Philips affianca all'alta

qualità dei prodotti un

Servizio Assistenza
rapido e capillare.

Rivolgetevi ai rivenditori

Philips: troverete la

giusta risposta ad ogni

vostro problema, perchè

Philips significa alta

tecnologia e grande
affidabilità.

•IVA ESCLUSA

PHILIPS POTERE PERSONAL



RIVENDITORI AUTORIZZATI
ABRUZZO
COMPUTER SHOP VIA MARIO BIANCO. 5 -

LANCIANO
LOGICA S.A.S. VIA MAZZINI, 9 - ORTONA
ANTONACCI ANGELO P ZA DUOMO, 30 -

L'AQUILA
COMPUTERTIME S.N.C. VIA AMENDOLA, 47 -

AVEZZANO
"CHIP" SEF1N S.N.C. VIA MILANO, 77
PESCARA
COMPUTER HOUSE S.R.L.

VIA TIBURTINA, 34 PESCARA
LOGICA S.A.S. VIA ISONZO, 49 - PESCARA
SELCODATA S.R.L. C.SOS. GIORGIO, 21

TERAMO
WM OFFICE AUTOMATION
VIA MATTEOTTI, 29 - GIULIANOVA

BASILICATA
OFFICE AUTOMATION S.N.C.

VIA S REMO, 40/45 - POTENZA

CALABRIA
PAONE E FIGLI VIA F. ACRI, 93/97/99

CATANZARO
ROBOSOFT ITALIA VIA V. VALENTIA, 30 -

CATANZARO L.

COMPUTER HOUSE VIA BOLOGNA -

CROTONE
MAISON DE L'INFORMATIQUE
VIA P. ROSSI, 34/C - COSENZA
ALFA COMPUTER VIA NAZIONALE -

CORIGLIANO
COMPUTER CENTER VIA CALABRIA, 3
MONTALTO
DATASET VIA FURNARI, 70

REGGIO CALABRIA
QUATTROCCHI VINC. VIA P. PELLICANO, 19

REGGIO CALABRIA
SIDT S.N.C. VIA NAZIONALE SUD, 339 -

ROSARNO

CAMPANIA
DE ROSA & FIGLI S.N.C. V.LE

MICHELANGELO, 3 - SIRIGNANO
OPC S.R.L. VIA G.M, BOSCO, 24 - CASERTA
PHOENIX COMP. SOLUTIONS S.R.L. VIA

GAGLIONE, 102 MARCIANISE
COMPUTERLAND!A S.A.S VIA C. DUILIO, 38
NAPOLI
DIGITAL DATA SYSTEM VIA MANZONI, 120

NAPOLI
EL.CA S.N.C. VIA G. PORZIO, 33/35 - NAPOLI
E & S INFORMATICA VIA BELVEDERE 1 1

1

NAPOU
TRE A S.N.C. VIA MARCONI, 11 - ARIANO
IRPINO (AV)

SPEEDWAY S.R.L. VIA G. JANNELLI, 390 *

NAPOU
RESAR S.N.C. VIA N. AMENTA. 9 - NAPOU
TEOREMA S.N.C. VIA JANNELLI, 538/540
NAPOLI
NAPOUTANO VINCENZO VIA M.DE SENA.121

TECNOBYTE S.A.S. VIA CIMITELLE, 58
PARCO CARDUCCI - NOLA
PALDAN SYSTEM S.A.S. VIA JERVOLINO, 83-

POGGIOMARINO (NA)

BASIC COMPUTER C.SO GARIBALDI, 34
POZZUOLI
TECNOSHOP S.A.S. VIA ROMA. 5 -

S. SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)

VE.RO. S.N.C. VIA PONTE DI SIRICO, 1

SAVIANO
CPR INFORM. VIA M. MARRONE, 16/18

TORRE ANNUNZIATA
ELETTRONICA MARPES S.R.L.

VIA CIRCUMVALLAZIONE, 1 1 1 -

TORRE DEL GRECO
ILP INGENITO P.ZA CAPO SOMMA •

MERCATO SAN SEVERINO
GEOTEC S.R.L. VIA CICALESI.24 -

NOCERA INFERIORE

EMILIA ROMAGNA
TEKNOS VIA ZANARDI. 23 - BOLOGNA
RIPROSISTEMI VIA DELLA LUNA • FERRARA
B.M. DI BONFIENI VIA CORRECCHIO, 27-
FORLl
G.S.I. S.R.L. VIA ZUCCHERIFICIO, 124 -

CESENA
NOVIMPRESA S.R.L. P.ZA CITTADELLA, 30 -

MODENA
BIZZINI GIUSEPPE VIA MENTANA, 92 -

PARMA
DELTA COMPUTER VIA MARTIRI DELLA
RESISTENZA 15/G PIACENZA
GF COMPUTER VIA IV NOVEMBRE 58/A -

PIACENZA
HIGH PRESTIGE VIA CARDUCCI, 4 -

PIACENZA
COMPUTER HOUSE VIA TRIESTE, 134 -

RAVENNA
COMPUTER & SIST. VIA RUBICONE, 85 •

RAVENNA

LAZIO
ADI SERVICE
VIA FONTE MERAVIGLIOSA, 62 - ROMA
ASSISTANCE VIA MACHIAVELLI, 58 - ROMA
COMPUSHOP VIA NOMENTANA. 265 - ROMA
COMPUTEL S.R.L. VIA ETTORE ROLLI, 27
ROMA
COMPUTERLINE VIA M COLONNA, 12

ROMA
2 M ELETTR. VIA BRITANNIA. 1 7 ROMA
EASY DATA VIA A. OMODEÒ, 31 - ROMA
EUROCALCOLO VIA SALARIA, 468 - ROMA
FUSA P.TA ANGELICA, 66 - ROMA
SAVINI C.SO MARCONI, 35 CIVITAVECCHIA
ST. GEDA S.R.L. VIA SESTO CALVINO. 17 -

ROMA

UGURIA
OFFICE AUTOMATION C.SO GENOVA,10
CHIAVAR!
ELIOGRAFIA 88 VIA LATIRO, 21 -

SESTRI LEVANTE
CATTONI S.N.C. VIA VENETO, 75 - LA SPEZIA
NEW SOFT S.R.L. VIA CARBONE. 8 -

LA SPEZIA
A. COMPUTER S.R.L. VIA EMILIANA VAR. -

AURELIA 31 /B - SARZANA
SICOM INFORMATICA P.ZA DEL POPOLO, 3
ALBENGA

LOMBARDIA
TINTORI E. VIA BROSETTA, 1 BERGAMO
UFFICIO ITALIA VIA CARDUCCI, 6 -

BERGAMO
BELLOTTI VIA PROVINCIALE. 29 - CALEPIO
A.B. INFORMATICA
S. STATALE CREMASCA, 66 - URGNANO
MASTER INFORMATICA VIA F LLI UGONI 10/B

BRESCIA
MEGA BYTE P.ZA DUOMO, 17 - DESENZANO
INFOCAM VIA PROVINCIALE. 38 • PISOGNE
DATA FOUND VIA VOLTA, 4 - ERBA
CIME ELETTR. P.ZA LEONCAVALLO, /

LECCO
EXECUTIVE VIA BUOZZI, 23 LECCO
FUMAGALLI VIA CAIROLI, 48 - LECCO
HS PRODUCT VIA MONTEBELLO, 83 -

MARIANO C.

SIA DATA SERVICE VIA DANTE, 122
CREMONA
COMPUTER POINT VIA LEONCAVALLO. 19 -

MILANO
E.D.S. C.SO P.TA TICINESE. 4 MILANO
NIKI SHOWROOM VIA TAVAZZANO, 14

SCED ELECTRONICS VIA MEDA, 15 MILANO
TECHNICAL SERVICE VIA D.PAPA, A/L •

MILANO
TOP PROGRAMS S.R.L VIA RIPAMONTI.194 -

MILANO
VEAS DI ROTONDI C.SO SAN GOTTARDO, 40
MILANO
BIOLCATI S.P SUPERIORE, 80 -

BELLINZAGO L
DIM - 1 VIA C. BATTISTI, 26 - CARUGATE
S.G.N. S.R.L VIA VOLONTARI D. SANGUE. 3 -

COLOGNO MONZESE
M.T. INFORMATICA VIA CASSINO, 61 - DESIO
SU DI GIRI VIA RIMEMBRANZE, 1 1 - LAINATE
CENTRO COMPUTER PANDOLFI
VIA CORRIDONI, 18 - LEGNANO
IL CURSORE VIA CAMPO DEI FIORI. 35 -

NOVATE MIL.

I.C.O. DI ODORICI VIA G. DELEDDA, 10/D -

OPERA
R.SC. ELGRA VIA M.TE SABOTINO, 1 -

PALAZZOLO M.
COMPUTER SYSTEM C.SO MARCONI, 5 -

SEVESO
LOGICA INFORMATICA C.SO CAVOUR. 26 -

VIGEVANO
FOTONOVA VIA VALERIANA, 1 S.PIETRO
BERBENNO
ELLE EFFE VIA GOLDONI, 35 - VARESE
SISTEMI 2000 VIA ORRIGONI, 2 - VARESE
BUSTO 8IT VIA GAVINANA, 1 7 - BUSTO
ARSIZIO

MARCHE
SEDAP DI MORETTINI E C.

V.LE DON MINZONI, 1 - JF.SI (AN)
SEDAP UFFICIO S.N.C. C.SO MATTEOTTI, 38 -

JESI (AN)

C.I.D.I. S.N.C. VIA PODESTI, 144 - SENIGALLIA
GENERAL UFFICIO VIA E. ORLANDO, 14 -

ASCOLI PICENO
M.&P. COMPUTER S.N.C.

VIA DEL COMMERCIO, 27 - ASCOLI PICENO
MIPS S.R.L V.LE TRENTO, 254 - FERMO
INFORMATICA ADRIATICA VIA ESINO
S. BENEDETTO DEL TRONTO
GIANNOBI S.ILC. C.SO CAVOUR, 93 -

MACERATA
MEETING S.R.L B.GO SFORZA COSTA. 160®
MACERATA
S.E.I. S.R.L. VIA ROMA, 9 - MACERATA
TECNOUFFICIO S.N.C.

V.LE G. LEOPARDI. 50/52 - CAMERINO
S.E.I. S.R.L. VIA FONTANELLA. 2
CIVITANOVA MARCHE
R.G. INFORMATICA C.SO GARIBALDI. 121 -

PASSO DI TREIA
L'AZIENDA S.N.C. C.SO GARIBALDI, 23
TOLENTINO
C.D.E S.R.L VIA GAGARIN, 212 PESALO
PERSONAL COMPUTER VIA PONCHIELLI, 2

PESARO

PIEMONTE
GHIBO FOR OFFICE VIA M. D'AZEGLIO, 26/A
CASALE MONFERRATO
IL PUNTO VIA F. CAVALLOTTI, 23 CUNEO
AMF VIA NEGRI, 6 - FOSSANO
GARELLI COMPUTERS C.SO ITALIA, 26 -

MONDOVI
MG ELETTRONICA V.G. NEGRI 2/F - PERNATE
2V VERBANIA P.ZZA GIOVANNI XXIII, 21 -

VERBANIA
ABA ELETTRONICA VIA C. FOSSATI, 5/C -

TORINO
ALEX COMPUTER C.SO FRANCIA, 333/A
TORINO
AMERICAN'S GAMES VIA SACCHI, 26/C -

TORINO
COMPUTER HOME VIA S.DONATO. 46/B
TORINO
C.V.A. MACCHINE PER UFFICIO S.N.C. C.SO
P. ODDONE, 66 -TORINO
DATA INFORM VIA CARENA, 2 TORINO
DE BUG C.SO VITTORIO E. Il, 22 - TORINO
EQUIPE INFORMATICA S.R.L C.SO SAVONA,
100 ASTI

SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L VIA

ROMA, 10- ALBA (CN)

MAC SERVICE VIA C. PAVESE, 14 - TORINO
SERIMA S.R.L. C.SO SIRACUSA, 155/F -

TORINO
ARPA STUDIO C.SO TRAIANO, 1 59 TORINO
DATA READY C.SO ITALIA. 27 - STRAMBINO

PUGLIA
COMPUTER'S ARTS S.N.C. VIA MEUCCI, 12/B

BARI
DIGIT S.R.L VIA MAGLIANO. 28 - CAPURSO
L'ARREDO UFFICIO VIA BARI, 141 GRAVINA
TECNOUFFICIO VIAMAGENTA, 69 MONOPOLI
CENTRO UFFICIO S.R.L.

VIA NUMA POMPILIO. 97/99 - BRINDISI

COMPUTER CONSULTING
VIA F.V. CORRADO, 5 - ORIA
E.C.I. VIA ISONZO, 28 FOGGIA
C.R.E.D. S.A.S. C.SO ROMA, 13/A GALLIPOLI
SCARPINO C. VIA MARCONI, 66 MARTANO
COMPUTERLAND
VIA LEONTINA DE NITTIS. 34 -

BARLETTA (BA)

AA.FF. VIA A. ADIGE, 81 TARANTO
T.E.A. VIA R. ELENA, 101 - TARANTO
MASIELLO FERNANDO
VIA S. FRANCESCO, 120 - CASTELLANETA
INFOSUD VIA VALLE D'ISTRIA, 18

MARTINA FRANCA (TA)

SICILIA
AZETA S.R.L. VIA CANFORA, 140 -

CATANIA
KARMA VIA V. VENETO, 343 - CATANIA
CIME VIA LAFARINA - MESSINA
ELSAG VIA B. LATINI. 13 - PALERMO
HOME COMPUTER V.LE DELLE ALPI, 50 -

PALERMO
INFORM. SERV. VIA DI MARTINO. 42 -

PALERMO
TECNUFFICIO VIA DEI CANTIERI, 54 -

PALERMO
COMPUTER SOFT CENTER
VIA SAN SIMEONE, 15 - SIRACUSA
NIWA POINT VIA M. BONANNO, 23 -

SIRACUSA

TOSCANA
ICS P.ZA LIBERTÀ, 12 SAN GIOVANNI V.

ELSE COMPUTER VIA DELLE PANCHE, 8/R

FIRENZE
MASTER ELETTRONICA
VIA VALENTINI, 96® - PRATO
VOLTA SISTEMI VIA SANTINI, 7/B

FOLLONICA
CPE VIA PAOLI, 32 - LIVORNO
R. B. COMPUTER VIA CALAMANDREI, 120
AREZZO
MSG RAPPRESENTANZE
P.ZA GARIBALDI.7/8 - LIVORNO
VOLTA SISTEMI VIA A. VOLTA, 17/19 -

PIOMBINO
A.Z. INFORMATICA VIA G. LUPORINI, 307

LUCCA
LOGOS INFORMATICA
VIA S. CONCORDIO, 537 - LUCCA
ORION COMPUTER VIA N. SAURO, 1 -

PIETRASANTA
ELETTRONICS SERVICE VIA DELLA
VECCHIA TRANVIA - PISA
MEMOR INFORM. VIA GRAMSCI. 3/5 -

PERIGNANO
READY TEC S.R.L. VIA F. FILZI, 15 -

CHIUSI SCALO
PARENTINI VIA PISANA, 102 - POGGIBONSI

UMBRIA
LA FONTANA VIA SICILIA. 53 - PERUGIA
UMBRA SERVICE VIA MADONNA ALTA, 87 A
PERUGIA
REAL TIME SERVICE VIA PETRARCA, 12

BASTIA U.

LATECNICA VIADEGLI ORTI,8 •MARSCIANO

VENETO
DE PRA S.R.L. VIA T VECELLIO. 80
BELLUNO
A.S.H.O. P.M.L D'ITALIA, 3 - GORIZIA
DEDO SISTEMI EST VIA A.ROTTA, 4
GORIZIA
COMPUMANIA VIA C.LEONI, 32 - PADOVA
NEWTRONIC VIA PEROSI, 142 PADOVA
VERZA S.R.L. B.GO ENIANO, 40 •

MONTAGNANA
COMPUTER POINT VIA BERTOSSI. 17 •

PORDENONE
2 R COPY VIA PETRARCA, 24 • ROVIGO
NIPE S.R.L. VIA MACCANI, 177 - TRENTO
COMPUTICI VIA XX SETTEMBRE, 5
TRIESTE
DUAL SOFT VIA VALDIRIVO, 40/E - TRIESTE
MET INFORMATICA VIA L. DA VINCI, 81

UDINE
GUERRA COMPUTERS VIA BISSUOLA 20/A

MESTRE
ZOTTINO VIA C. BATTISTI, 26
S. DONA DI PIAVE
COMPUTER CENTER VIA CANTORE. 26 -

VILLAFRANCA
DUPUCA VIA COLONNELLO GALIANO, 61

VERONA
EFFE COMPUTER P.ZA CARLI, 10/A

MONTECCHIO M.

_ PHILIPS



80386/33 80386/SX
• cabinet tower 5 posizioni 1

• motherboard di altissima qualità con

cache controller Ì82385/33 e 32 Kb RAM
statica ad alta velocità

• 4 Mb RAM espandibile a 8 Mb
• disk drive 5,25" o 3,5" alta densità

• tastiera estesa a microswitch

• porte seriale e parallela

• scheda VGA 512K 1024x768 16 bit

• assemblaggio, accessori e manuali

• DOS® 4.01 Microsoft in italiano

• coperto da garanzia moneyback

date le prestazioni non viene fornito con

scheda video MDA o hard disk in tecnolo-

gia MFM o comunque >25ms, <600 Kb/sec

con hard disk 90 Mb ATbus L. 4.400.000

con hard disk 135 Mb ATbus L. 4.600.000

con hard disk 212Mb ATbus L. 5.090.000

lutti gli hard disk voice-coil 1:1 con cache RAM
1 disponibile anche in configurazione desktop

e minitower

PERIFERICHE
& ACCESSORI

Scanner desktop A4 l. 990.000

Handy scanner 128 mm L. 290.000

Scheda FAX Gruppo III L. 490.000

Mouse Master incredibile a L. 39.000

VGA 16 bit 1Mb 1024x768 in 256 colori TsengLab (60% piu veloce!) L. 359.000

Tavoletta grafica Genius 1212 L. 490.000

PREZZI IMBATTÌBILIANCHE SU
SCHEDE E COPROCESSORI! ATTENZIONE!

VGA 8/16 bit 256K 800x600 Trident daL. 139.000

VGA 16 bit 512K 1024x768 TsengLab L. 259.000

Scheda modem SmartLink 2400 baud L. 280.000

Scheda memoria 2Mb 16 bit EMS AT/386 L. 490.000

Scheda rete Ethernet 8/16 bit da L. 290.000

Intel 80287/10 L. 369.000

Intel 80387/SX L. 559.000

Intel 80387/20 L. 698.000

Intel 80387/25 L. 798.000

Intel 80387/33 L. 998.000

MONITOR
monocromatico 14" per MDA/CGA L. 189.000
monocromatico 14" perVGA L. 250.000

colori 14" perVGA L. 590.000

colori 14" multisync L. 740.000

colori 19" perVGA nuovo prezzo a L. 1.990.000

un nuovo

servizio FCH

SYSTEMSOFTWARE

Software originale

e personalizzato

Consulenza
Reti locali

tutto II software che
vi serve, originale

e garantito!

• cabinet minitower 4 posizioni 1

• motherboard 16 MHz EMS comp.

• 2 Mb RAM espandibile a 8 Mb
• disk drive 5,25" o 3,5" alta densità

• tastiera estesa a microswitch

• porte seriale e parallela

• assemblaggio, accessori e manuali

• DOS® 4.01 Microsoft in italiano

• coperto da garanzia moneyback

con hard disk Seagate 40 Mb
scheda MDA L. 2.120.00C

scheda VGA 16 bit L. 2.290.00C

con hard disk ATbus 90 Mb
scheda MDA L. 2.350.000

scheda VGA 16 bit L. 2.520.000

1 disponibile anche in configurazione

tower, desktop e baby
in pronta consegna anche 386/20 e 25MHz



80286/12
• cabinet da tavolo 4 posizioni 1

• motherboard Suntac EMS comp.
• 1 MbRAM espandibile a 4Mb
• disk drive 5,25" o 3,5" alta densità

• tastiera estesa a microswitch

• porte seriale e parallela

• assemblaggio, accessori e manuali
• DOS® 4.01 Microsoft in italiano

• coperto da garanzia moneyback

con hard disk Seagate 20 Mb
scheda MDA L. 1.490.000

scheda VGA 8 bit L. 1.590.000

con hard disk Seagate 40 Mb
scheda MDA L. 1.690.000

scheda VGA 8 bit L. 1.790.000

1 disponibile anche in configurazione

tovver, minitower e baby

LAPTOP
80286: motherboard NEAT 16 MHz
1 MbRAM espand. 4 Mb EMS
80386: motherboard 20 MHz 32 bit

2 Mb RAM espand. 4 Mb
• displayVGA backlight 640x480

• disk drive 3,5" alta densità

• hard disk ATbus 42 Mb 25 ms
• speciale controller con 32 K cache

• slot per schede standard 8 bit

• doppia porta seriale e parallela

• porte per tastiera, monitor color

VGA/Multisync e drive 5,25"

• 3 ore di autonomia a batterie

• completo di tastierino nume-
!

rico esterno, frame per drive

esterno 5,25", alimentatore e borsa

• manuali, utility sw ed accessori

80486
• cabinet tower 5 posizioni • assemblaggio, accessori e manuali
• motherboard 80486/25 • DOS® 4.01 Microsoft in italiano

• 4 Mb RAM espandibile a 16 Mb • coperto da garanzia moneyback
• disk drive 5,25" o 3,5" alta densità

• tastiera estesa a microswitch Hard 90 Mb ATbus L. 7.260.000

• porte seriale e parallela Hard 135 Mb ATbus L. 7.550.000

• scheda VGA 512K 1024x768 16 bit Hard 212 Mb ATBus L. 7.900.000

DISTRIBUZIONE PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE

• OLTRE 5 ANNI DI ESPERIENZA (FANTASOFT COMPUTER HOUSE)
• GARANZIA DI QUALITÀ' UjLSTER

• PREZZI DA INGROSSO, CON ULTERIORI SCONTI PER RIVENDITORI
• CONSEGNE IN 3/4GIORNIDALLORDINECONCORRIEREESPRESSO
• ASSISTENZA E SERVIZIO POST-VENDITA UNICI
• ESCLUSIVA GARANZIA MONEYBACKSU TUTTI I PC ASSEMBLATI

se per qualsiasi vostro personale motivo il PC ricevuto non dovesse essere di vostro gradimento,

anche senza difetti apparenti, potrete ritornarcelo entro 8 giorni dal ricevimento - in condizioni

rigorosamente originali e in porto franco - per venire immediatamente rimborsati del vostro stesso

assegno o importo equivalente (non valido per rivenditori o per PC non assemblati da noi)

ATTENZIONE AI NUOVI NUMERI E INDIRIZZO:

Tel: 0586/863.300 r.a. - Fax: 0586/863.310

FCH srl - Via L.Kossuth 20/30 - 57100 LIVORNO

6100V
VGA

Desktop 286 L. 2.990.000

Desktop 386 L. 3.990.000

Vendita all'ingrosso e per corrispondenza - Prezzi franco sede IVA esclusa

Telefonare per quotazioni aggiornate, cataloghi, configurazioni personalizzate e novità

Tutti i marchi citati sono registrati e appartengono ai legittimi proprietari



Scafi'
OFF

Operazione Scart’ Off: se avete un qualsiasi vecchio foglio elettronico, potete

passare al nuovo Borland Quattro Pro risparmiando 650.000 lire. Fate una foto-

copia del vostro dischetto e portatela prima dell’8 ottobre 1990 al Borland Cen-

ter o al rivenditore qualificato più vicino a voi. Avrete Quattro Pro a 299.000 lire



(più IVA 9%) invece di 949.000 (più IVA 9%). Un’occasione folle per passare al software del-

l’anno, che ha già ricevuto undici riconoscimenti internazionali in cinque mesi. Ma occhio ai

tempi: è un bonbon da scartare solo fino all’8 ottobre! Informatevi al

volo allo (02) 2610102. Borland Italia, via Cavalcanti 5, 20127 Milano. A^N^D



Certo, potreste anche
...pensate che, nessuno dei nostri 3.000 clienti ha ricevuto da noi né copie pirata, né tanto-

meno un mattone od una scatola vuota. Addirittura, 8 clienti su 10 acquistano di nuovo il

software da noi—Allora basta rompere il ghiaccio, darci fiducia e telefonare per concludere
un acquisto nel modo più semplice, o anche solo per avere un valido consiglio. Tutto ciò è
sufficiente per meritare anche la vostra fiducia?

Benvenuti nel nostro Club

Microllnk vi offre:

351» su lutti gli aefjuisti

Spedizione gratuita munite corriere

Servizio di Unitine prolungato

e "Gemi Michoum -

. sono ottenibili fin dii subito:

basta effettuare un ordine superiore a lit. 750.000 CIVA esclu-
sa) per ottenere la “SofiCsbii'. a raggitingcn- nel tempo un
ordinato progressivo di lit. 10,000.000 per ottenere la

"VipCARn" Telefonateci per ulteriori informazioni, vi illustre-

remo ciane usufruire di tutti I vantaggi del nostro nuovo

Omento, edceji&tututeli

Per ogni ordine superiore a 2.000.000 (IVA esclusa) in

omaggio un prodotto a Vostra scelta tra:

LAPUNK III MS QUICK BASIC«
MICROSOFT MOUSE QRAM 386
2 LOGIMOUSE PILOT PC TOOLS DELUXE 6.0

Offerta Microlink
Laplink ni inglese più:

Loginiouse Pilot i 3

COMUNICAZIONE
* Laplink 111

[ 1APLFNK II programm

r
* Cartwn Copy Plus 5.2 e 310.(H)0

* IX'A Crosstalk per Windows e 280.000
* OCA Crosstalk Mark IV c 450,000
IX:a Crosstalk XVI e 380,000
lìlast PC e 410.000
Mirror III e 270.000
Minor IH + Preste! Ext. (per VideoTel) e 360.000
PC Anywhere III e 220.1X10

Dcsklink 2.0 e 260.000
Procomm Plus e 190.000
Htiyes Smartcom UI e 370.000

PROGETTAZIONE CAD-CAM

Librerie (tedesco)

Àrdi di 'interni

* Drafix CAD Windows U c

Design CAD 3-D .3,0 e

Design CAD 2-D e
MODUIJSTICA/FORM GENERATORS
Xerox Pormbase jht Windows e

DBase IV
tn upgrade annuito alla nuo-
versione 1.1 i 980.000

lampade e 1,490.000

DBase in Plus i 870.000
101 Utilities DB IH 220,000

SPREADSHEET

P?!

* Microsoft Excel 2.1c

pienamente tutte le caratteristi-

che dell'ambiente Microsoft
tlows 3.0. i - 690.000

* Superbasc 4 1.2

Foxpro Single User
Borland Paradox En)
Borland Paradox 3.0

ra
Borland Sprint

Easy Malti (WP matei
lotus Manuscript 1.1

Lotus Manuscript 2.0

Lotus 123/G
Lotus 123 2.2

* Borland Quattro Profess

Borland Quattro
LINGUAGGI

Word 5.0

Word 5.0/Nodo
WlnWord+Mouse

* Microsoft C Compiler 6.0 PDS
* Microsoft Quick C 2.5

* Microsoft Quick MASM/C 2,51

Microsoft Qu^kVcsf-a'nOtdfx-, it;

Microsoft Quick Pascal 1.0

Microsoft 0)1)01 Compiler 3.0

Microsoft Pasc-al Compiler 4.0

Microsoft Macro Assembler 5.1

Borland Turbo C ++ 1 320.000
Borland Turbo C++ Professional i 490.000
Borland Turbo Debug. & Tools i 260.000

ir Professional 6.0

Borland Turbo Prolog 1.1

Borland Turbo Basic 1,1

Borland Turbo Ass. Debugger

* Louis Symphony 2.2

Lotus Symphony 2.0

Enable 2.15

PERSONAL MANAGEMENT

j

» Microsoft Project Window*

Aldus PageMaker 3.0

Logitech Pinesse 3,0

* QMS Ultrascript plus

* QMS Ultrascript

Aldus PageMaker 3.0:



dubitare, ma...

MICROLINK Srl V.le Monicgrjppa, 177 50047 PRATO

Come ordinare:
S Per telèfono: (0574) 595151-595191-572290
© Per fax: (0574) 594800

£a Per posta: MICROLINK srl C.P. 122, 50047 - PRATO (FI)



La volontà politica

Difficile sfuggire al rito dell'autocelebrazione. 100 numeri rappresentano non solo
una tappa importante nella vita di un mensile, ma anche una bella fetta della vita

di chi, nel lontano 1981, lo ha fondato.

La memoria corre ai tempi «eroici» dei primi Apple II e dell'HP-85, quando
improvvisavamo abbozzi di programmi di scrittura per macchine che ne erano

sprovviste o interfacce software di lentezza ed ingenuità bucoliche.

A costo di apparire retorico, non posso non ricordare che se MC ha raggiunto
pochi mesi dopo la sua nascita e mantenuto per tutti questi anni la leadership del
settore con un distacco, rispetto ai più immediati inseguitori, che ha sempre avuto

dello stupefacente, il merito è prima di tutto di Marco Marinacci e della

straordinaria équipe di redattori e collaboratori cui ha saputo comunicare la sua
carica di entusiasmo.

Credo che il modo migliore per ringraziare i nostri lettori per la simpatia
dimostrataci in tutti questi anni e concretamente manifestatasi nella stampa di 6
milioni di copie, sia quello di continuare con rinnovata energia sulla nostra strada.

Poiché da diversi anni mi occupo principalmente dei problemi della telematica

italiana, colgo l'occasione per un punto della situazione.

Nonostante ripetute, ufficiose, aperture, l'anacronistica «tassa sul macinato
telematico», ovverosia l'imposta di concessione ministeriale per sede di utente
telegrafico» di 200.000 lire/anno che lo stato ci richiede per fischiare col modem
(compreso quello del fax) nei fili del telefono, è ancora saldamente al suo posto.

Peraltro è una della imposte più evase della repubblica: ben pochi privati sanno di

doverla pagare ed ancor meno la pagano.
Nonostante una discreta riduzione operata lo scorso anno, i costi di trasmissione
sulla rete dati italiana (Itapac), sono talmente elevati da renderne improponibile

l'impiego per la distribuzione di servizi telematici ai privati. Naturalmente,
approfittando della disattenzione di molti «grandi utenti», i più furbi viaggiano a
sbafo su Itapac e reti estere. Il massimo lo si raggiunge quando l'utente abusivo

utilizza una password di servizio SIP: se qualcosa non è cambiato negli ultimi

tempi, le utenze di servizio sono «skippate» in fase di fatturazione e quindi, a
meno che non si apra la caccia all'haker. nessuno si accorgerà di questi consumi

indebiti.

Grazie alle «messaggerie rosa», è finalmente decollato il Videotel. Personalmente
non provo alcun interesse per il fatto che «Hastatosta è in agguato, pronto a
digitare messaggi a luci rosse» (la Repubblica, edizione romana, 25 settembre

1990, pagina V). ma non posso che rallegrarmi nel constatare che anche la

stampa di informazione si è accorta che «chattare costa davvero caro e alcuni
pionieri del chattismo hanno pagato cifre astronomiche. Adesso però molti si sono

fatti furbi e utilizzano la password di enti, aziende e privati. E l'illegalità si

diffonde».

Il giovane romano che sempre secondo la stessa fonte ha stabilito il record
nazionale di chatting con 40 ore e cinquanta minuti avrà effettivamente pagato le

416.500 lire che avrebbe dovuto per questo solo collegamento? Oggi come oggi
non è remota l'ipotesi di sbarcare il lunario diventando fornitori di informazione

Videotel e chiamando a raffica i propri disservizi con password rubacchiate. Anche
perché come i chattisti Videotel incalliti ben sanno. «recuperare» la password di

un utente distratto è piuttosto facile.

La mancanza di una legislazione adeguata Icioè non punitiva nei confronti della

telematica popolare, ma solo di coloro che ne ostacolano la diffusione offrendo al

terrorismo culturale il destro per criminalizzarla) è certamente uno dei problemi
maggiori. Ma non il solo.

Occorre che i provvedimenti legislativi siano affiancati dall'abolizione della imposta
di concessione ministeriale, da una illuminata politica tariffaria e dalla volontà, da
parte di chi gestisce i servizi, di non truccare la partita. Quanto manca perché i

consumi Videotel e Itapac su rete commutata siano tariffati su base borchia e
quindi i costi siano pagati da chi ha realmente effettuato i consumi e non da un

altro utente? C'è la volontà politica di moralizzare la telematica

?

Lo sapremo nei prossimi mesi.
Paolo Nuti

Massimo Truscelli,

Paolo Ciardelli.
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Offriamo la nuova HP DeskJet 500
ritirando il vecchio usato:

chi ha una stampante ad aghi
si ritenga punto sul vivo.

HP DeskJet 500 è la nuova stampante
Hewlett-Packard che utilizza la tecnologia a getto
d’inchiostro. A un prezzo sorprendente' e su carta
comune ti offre stampa di qualità (300 d.p.i.) per
le lettere, le tabelle, i grafici, con un'ampia scelta

di caratteri, anche scalabili. È compatibile con
tutti i pc e i pacchetti applicativi più diffusi e
lavora in un silenzio meraviglioso. Come se non
bastasse, fino al 31 dicembre ti verrà riconosciuto
uno sconto speciale di 150.000 lire per il ritiro

della tua vecchia stampante ad aghi. Nuova HP
DeskJet 500 a getto d’inchiostro: chi ha una
stampante ad aghi si ritenga punto sul vivo.

Per maggiori informazioni sulla nuova
stampante HP DeskJet 500 e sull’offerta
speciale, telefona ai rivenditori elencati a
fianco.

HP DeskJet 500 è in SMAU pad. 18/1 stand C6-D15.

L’offerta speciale
è valida solo presso:

Tri, MS/4214170

CAMPANIA

PHOTEOrTALIA

Tri. (12/4456758

DATAPROGRESK

Saar =”

¥lo% HEWLETT
mL'fiM PACKARD



ATU REI
È un "grande cosmo" la Daewoo con cui è bene fare un po' di conoscen-

za. La sua storia, la presenza internazionale, i risultati di chi investe una

fetta considerevole di utili nella ricerca, il notevole sviluppo che ha acqui-

I sito nel campo delle alte tecnologie, fanno

della Daewoo uno dei più grandi gruppi indu-

striali del mondo. La rivista "Fortune" Ina posta

I alla 479 posizione nella classifica mondiale

del'90. Dalle automobili ai grandi impianti industriali, dai vestiti all'ac-

ciaio, dalle navi da trasporto ai fazzoletti di carta, dai libri alla robotica,

dalle fibre ottiche all'elettronica componentisti-

1

ca, dagli antibiotici ai prodotti più all'avan-

guardia dell'informatica, per citare solo alcu-

ni esempi di produzione. Daewoo, in 20 anni,

ha conquistato una posizione chiave nei settori più diversi: dalla mec-

canica pesante ai trasporti e al commercio internazionale, dall'alta finan-

za alle teleco- S municazioni. Ci sarà un sa-

tellite targato ’ Daewoo nel cielo del 1 995,
un altro buon se-

I
gno dello spirito di intrapren-

denza che ani- ma i responsabili del gruppo,

Daewoo vuole rappresentare un ponte di scambio amichevole e proficuo

per il "mercato globale" degli anni prossimi. A proposito, il signore che

vedete qui seduto fra le righe, è Kim Woo Choong, il fondatore e chair-

SOICOEDAEWOO,TU
fVIISOICQ IMPORTATORE ESCLUSIVO DAEWOO TELECOM \



TU CON
!A DAEWOO.
man della Daewoo, parla spesso di "creativity, challenge and sacrifice"

e di fatto queste parole, trasposte nelle esperienze pratiche delle molte-

plici attività del gruppo, costituiscono dei valori che si trovano ben amal-

gamati anche nella produzione Daewoo Telecom, quella dei computer.

Ciò riguarda più da vicino noi della Soico che ne abbiamo l'esclusiva,

e voi cheli utilizzate. Per questo ci sembra corretto dare al mercato italiano

una visione informativa esauriente, seppur essenziale, del macrocosmo
tecnologico che dà origine a dei computer speciali

come questi. Naturai- mente, un tale livello

necessita di un'as- mF’ i sistenza e di un ser-

vizio altrettanto va- H* lidi, dati da un part-

ner che conosce bene le esigenze e

le differenze del mer- cato del proprio

paese, un partner
00/

'’c°ret.„OSignir,ct>"9'
!
"'‘

ieC
'

esperto e affidabile

che nel proprio settore si pone chiaramente all'avanguardia

nelle moderne strategie educational, organizzando corsi e stages di ag-

giornamento per la conoscenza ed un uso corretto dell'hardware: chi se

non Soico in Italia? Se la saggezza del "grande cosmo" ha scelto Soico,

potete farlo anche voi, sarà una bella esperienza, quella di unire l'utile...

all'utile, (i Soico - Daewoo, oltretutto, hanno un prezzo molto competitivo

e ciò non guasta). Per chiudere con una battuta di Zen coreano: "anche

zio Kim una volta era piccolo piccolo, poi con l'esperienza...".

TO INUNCOMPUTER.
NO, 15 - TEL 0372/411821 (R.A.) FAX 0372/23705 - 26100 CREMONA
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ATU PER TU
CON IL LAPTOP
Guardiamolo da vicino, il nuovo DLT/386S contiene in uno spazio minimo tutta la

sofisticata tecnologia del 386. Il processore 80386sx a 16MHz, la memoria da

1 MB, il disco da 40MB, un floppy drive da 1 ,44MB, la porta seriale e la parallela,

la connessione mouse, la scheda grafica VGA ad alta risoluzione; c'è la presa per

il monitor esterno, lo schermo refroilluminato, l'MS-DOS 4.01 ed il GW Basic. Non
è impossibile: è solo questione di integrazione intelligente, frutto dell'esperienza

Daewoo nel campo dell'informatica: Daewoo è uno dei più grandi gruppi industria-

li del mondo (va ricordato

ne nelle classifiche mondia-

del Laptop DLT/386S, oltre

tecnologica così importan-

colo" Daewoo pesa meno

elaborazione eccezionale e

interno multistandard per

boratori, banche dati e ser-

Ed il prezzo poi è straor-

che ricopre la A7° posizio-

li di Fortune). Ma le qualità

a possedere una paternità

te, non finiscono qui: il "pie-

di 6 kg, ha una potenza di

può supportare un modem
il collegamento con altri eia-

vizi come Videotel e simili,

dinariamente competitivo:

L. 4.590.000 + IVA, specie se lo si confronta con gli altri portatili in commercio (il DLT/

386S costa perfino meno di certi Laptop 286). Tutto ciò è provato e garantito da

Soico, il partner italiano esclusivista della Daewoo, che seleziona attentamente ogni

computer, prepara il personale di assistenza e lo aggiorna con continui stages di

apprendimento per fornire il servizio più adeguato alle vostre più svariate esigenze.

Soico è unica in Italia in grado di assistervi e di darvi computer di tale livello, come
questo piccolo grande DLT 386, il Laptop che parlerà volentieri con voi; provate ad

usarlo se non ci credete, non aspetta altro. Questo è tutto, non vi pare sufficiente?

TUTTO INUNCOMPUTER.
rcilsòTcol

SOICO S.P.A. - 261 00 CREMONA - VIA ERIDANO, 1 5 - TEL. 0372/41 1821 (4 linee) - TELEFAX 0372/23705

PRESENTI ALLO SMAU: PAD. 17 POST. G/1

1

80286, 80386 sono marchi registrati dello Intel Corporation; MS-DOS e GW-BASIC sono marchi registrati della Microsoft Corporation
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CAMPÌ*W. „VOA ff
IHEDA VIDEO VGA

Risoluzione:

800 x 600 punti

Bus: 16 bit

Memoria: 256 Kb

INOLTRE:

PERSONAL COMPUTER DESK

DEX 286-10/12 MHz
Personal Computer 286 10/12 MHz con 1

Mb RAM, Tastiera 101 tasti, Drive 3' 1/2

1.44 Mb (oppure 5" 1/4 1.2 Mb), Hard Disk

20 Mb, Controller FDD + HDD, Parallela,

Seriale, Porta game.
Ut. 1.165.000*

(Escluso scheda video e monitor-vedere a
fianco)

)NIT0F, PHILIPS

M749VGA

Schermo 14'

Risoluzione:

920 x 480 punti

Colore: fosforo bianco

Totalmente compatibile

con i sistemi IBM PS/2

rfXf:
smau

4-8 Ottobre 1990

Padiglione 42

Stand F03

Lit^iaooo-
OPPURE:

VGA 800x600 + MON. COLORE PHILIPS VGA 3CM9609 Lit. 646.000
*

VGA 800x600+ * * CTX MULTISCAN 1024 x 768 Lit. 790.000*

DEX 386 SX-16 MHz
Stessa configurazionecome sopra, ma con
main board Site 386 SX 16 MHz EMS 4.0

(hardware) espandibile finoa 8Mb on board

ed Hard Disk 40 Mb IDE BUS.
Lit. 1.650.000 *

Disponibili anche 386-25, 386-33 Cache,
486-25/33 in versione tower e minitower.

STAMPANTI

C.T.I. CPF-80EX (9 aghi, 80 col., grafica)

Lit. 260.000 *

EPSON (telefonare)

NEC (telefonare)

DISCHETTI

Tutte le migliori marche e bulk.

OFFERTA STRABILIANTE !!!

Ogni 100 dischetti 1 disco pulizia in

omaggio

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
E PREVENTIVI TELEFONATECI,
O MEGLIO.... VISITATECI.
Le offerte sono valide fino ad esaurimento

scorte.

* PREZZI IVA ESCLUSA

I NEGOZI COMPUTER DISCOUNT:

• C.D. BOLOGNA
Via Zanardi, 14/D - Tel. 051/555371

• C.D. FIRENZE
V.le Matteotti, 9 - Tel. 055/5000101

• C.D. GENOVA
Va Rimassa, 174 - Tel. 010/564003

C.D. MILANO
Via Cenisio, 12 - Tel. 02/33100204

C.D. MODENA
V.le Gramsci, 263/5 -Tel. 059/450474

C.D. PALERMO
Via E. De Amids, 76 - Tel. 091/300229

C.D. PISA
V.le A. Gramsci, 13 - Tel. 050/41580

m 'un.
subì amico

sucui.^“
LA PRIMA CATENA DI CASH& CARRYDELL’INFORMATICA
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Il nuovo Tulip AI Compact 3 sposta

l’accento da personale a professionale.

Aprite al nuovo Tulip AT
Compact 3, e scoprirete un

microcomputer dalle prestazioni

ben più elevate di un PC
classico. Il cuore di Tulip AT

Compact 3 è un
microprocessore Intel 80286 a

12.5 MHz. La memoria interna

di base è di 1 Mb, espandibile

a 4 MB direttamente sulla

scheda madre. Fornito di un
disco fisso di partenza da 40
Mb, Tulip AT Compact 3 è

dotato anche di un sistema di

protezione d’accesso alla

macchina che previene ogni
intrusione indesiderata. Tulip

AT Compact 3: un personal

computer, una scelta

professionale.

sr»

iceverc documentazione sui prodotti Tulip

Ritagliare e spedire a:

'lulip Computer* Italia spa - Via Mecenate 76/3 -

Tel.: 02/58010581 - Fax 02/58010631

Tulapcomputers
Il marchio Europeo della qualità
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Rodimi
RICOH RS-9200 Eli
Nuovo sistema magneto-ottico ad
alte prestazioni. Riscrivibile.

I TIPO DISCO: RISCH1VIBILE

» TECNOLOGIA OPTOMAGNETICA

> CAPACITÀ 594 MB (297 PER FACCIA)

> TEMPO MEDIO DI ACCESSO (66,7 ms.)

CON CONTROLLER SCSI

HS-1600/81 6 (0.4 ms.)

» TOTALMENTE COMPATIBILE CON
IL PIU’ RECENTE STANDARD ISO

» DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE
INTERNA

> COMPLETO DI CONTROLLER PER DOS

RICOH RH5500
Hard Disk Rimovibile 50 MB (25 ms.)

completo di interfaccia SCSI

Filiale di ROMA
Tel. 06/5071.642
Fax 06/5071.618

PALERMO Tel. 091/300.229
CAGLIARI Tel. 070/273.396
BARI Tel. 080/651.182
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Da Milano, Pisa
(
Roma

computers e periferitile
in tuffa Italia,

'

4-8 OTTOBRE 1990
PRESENTI ALLO

SMAU 90
PAD. 17 - POST. H31-H33

’ER RICEVERE GRATUITAMENTE IL CATALOGO
LLUSTRATO DEI NOSTRI PRODOTTI COMPILARE
aUESTO COUPON IN TUTTE LE SUE PARTI,
STAGLIARLO E SPEDIRLO IN BUSTA CHIUSA A:
:.D.C. S.p.A.
/la Tosco-Romagnola, 61/63
5601 2 FORNACETTE/PISA
>587/422.022

AGIONE SOCIALE



MCmicrocomputer n.100 • ottobre 1990



Questa è la tela.

Noi vi diamo i colori.

Colori un po' particolari forse, dalla strana forma

di dischetti; colori che portano fantasia nel vostro

computer, regalando una ventata di allegria alle

vostre presentazioni e un pizzico di creatività ai

vostri progetti.

Sono i colori Lifeboat: software grafici e CAD di

progettazione, applicazioni desktop-video e pro-

grammi a colori per disegno artistico.

Così, se volete dare corpo e movimento alla vostra

immaginazione, ecco Autodesk Animator, l’appli-

cazione desktop-video per PC, con cui potrete

creare incredibili video-animazioni; se invece siete

alle prime armi nella progettazione al computer,

eccovi AutoScketh.

GenericCADD, CAD professionale a 2D e a 3D,

sarà il vostro miglior compagno di progettazione,

mentre Dr. Halo, il software ideale per il disegno

"a mano libera", vi permetterà di sbizzarrirvi con

mille forme e colori.

Non accontentatevi della tela: scopritevi artisti

con i nostri colori.

Lifeboat
«'ASSOCIATES ITALIA

IL GUSTO DELLA DISTRIBUZIONE
Via G. Frua, 14 - 20146 Milano • TeL 02/48193440 - Fax 02/4812370

Via Paolo Frisi, 14 - 00197 Roma - Tel. 06/879694
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l'unione fa lo forza, si so. Ma lo forzo sto onche in quello che unisce. Con il PC 60 III avete lo forzo di un personol computer, compatibile MS -DOS,

che può collegorsi o qualsia» PC di un altro ufficio, di un nitro edificio, di un'altro città e creare uno rete sempre aperta al dialogo con il mondo esterno.

Il PC 60 III può infoili essere collegato in rete e integrare PC di ogni ufficio garantendovi una cutentico compatibilità con le vostre esigenze. In più,

il PC 60 III e il PC 50 II sono certificati Novell e sono server ideali per fornirvi soluzioni globali con la più avanzata tecnologia. Il PC 60 III è la proposto

più sofisticata di una gommo di Personal Commodore nata per essere, prima di tutto, compatibile con l'uomo. E questo significa che lo versatilità

CE Commodore
PC COMMODORE. FACILE IL DIFFICILE.

SMAU 4 - 8 OTTOBRE PAD. 42 IBTS 18 - 22 OTTOBRE PAD. 20
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La banca dati compatta per

l’ufficio e il viaggio

NEC CDR-35
Il portatile universale:

la mattina Desktop Publishing, la sera Mozart

•

Dal lavoro al divertimento

Fantastico: basta premere

un tasto e il CDR-35 si trasforma

in lettore HiFi di compact disc.

Se volete rilassarvi un po’ dal

lavoro, inserite un compact disc c

godetevi la vostra musica preferi-

ta attraverso lamplificatorc o la

cuffia. Potete infarti usare l’appa-

recchio con compact disc da 8 o

1 2 cm di diametro contenenti sia

audio che dati.

Con il CDR-35 non solo

avrete una banca dati personale

direttamente sulla scrivania, ma
potrete portarla con voi ovunque.

Le sue dimensioni compatte, il

peso ridotto (meno di 1 kg) e l’a-

limcntazionc anche a batteria lo

rendono il partner ideale anche

in viaggio.

Compatibile con tutti gli

standard PC correnti

Adesso potete attrezzare facil-

mente il vostro PC per la lettura

dei CD-ROM. Grazie ai kit di

interfaccia opzionali, il CDR-35
può essere collegato a XT/AT e

compatibili, PS/2 MicroChannel

c Apple Macintosh. Ha un’inter-

fàccia SCSI e legge i CD-ROM
secondo lo standard High Sierra,

ISO 9660 o Apple HFS.

PRESENTI ALLO SMAU
4-8 OTTOBRE 1990

PAD. 17 -POSTEGGI D6/E8

NEC Business Systems Italiana Strada 6 Pai. N. 1 Milanofìori 20089 Rozzano (MI) Tel. 02/89200900 Fax 8240280

M.DM
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ALR
Salva il Vostro investimento

bfr

3.5" Expansion Bay far 40- or 106-MB
Hard Disk (Models 40 and 110)

150 Watt Power Supply

Super VGA Card (640 X 480/800 X
600)

Six I/O Expansion Slots:

three 32-bit EISA, two

16-bit ISA and *>>,

otte 8-bit ISA

BusinessVEISA

386/Ì486 reatine Con-

nector supports CPU
Module

1.2-MB Floppy Disk

Optional 150-MB
Tape backup

1.44-MB Floppy Disk

Key Lock

Serial,

Paratici Ports

Mouse Port

BusinessVEISA

Extcrnal Cache Expansion

Slot with 64-KB CachePAK
Modale

(386/33 Models only

)

BusinessVEISA

32-bit Menwn/
Expansion Slot

supports up to

49-MB

ALR Business VEISA
Perché ALR è sempre all 'avanguardia:

L 'architettura VFASA-ALR è oggi un punto di riferimento per le più accreditate riviste di persona! computerà negli

Stati Uniti.

I sistemi Business VEISA e Power VEISA sono espandibili (286, 386, 486) basta solo cambiare la CPU. Sono super-

veloci grazie ad un 'architettura FIexcache di cui è proprietaria la ALR e per questo è stata premiata da più riviste.

Sono compatibili con MSDOS, XENIX, UNIX ed espandibili fino a 64 terminali.

Chiedeteci

la documentazione

su tutti i modelli ALR

BusinessVEISA Ì486/25 CPU Modale

with support far 25-MHz Weitek 4167™

BusinessVEISA 386/33 CPU
Modale with support

far balli 387™ nnd

33-MlIz Weitek

BusinessVEISA Ì486/33

CPU Modale with

ipportfor 33-MHz
Weitek 4167

BusinessVEISA System Board with

FlexCache+ Memory Architetture

Espandibilità totale

Kyber
Si cercano distributori

distributore per l'Italia:

Via L. Ariosto, 18 - 51KX) Pistoia

Tel. 0573/3681 13 (4 lince) - Fax 0573/368747
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NEC annuncia i nuovi MultiSync 3D e 2A.

Una nuova dimensione della informazione visiva.

NEC MultiSync, un punto di riferimento assoluto nella tecnologia

video per computer. Oggi questo mito supera se stesso con la nuova

linea di monitors in grado di estendere ancora di più le possibilità del

vostro computer e quello che comprerete nei prossimi anni.

Visitate il rivenditore NEC più vicino: scoprirete

come sia difficile dire di no alla tecnologia NEC.

NEC, facile dire di Sì.

NEC Business Svstems Italiana. Centro Direzionale MilanoFiori. Strada 6 Pai. N I, 20089, Rozzano (MI), telefono 02/89200900. telefax 02/82-10280

PRESSO LE RETI DI HiSSIfriiÀflTà
DISTRIBUZIONE

37138 VERONA
Tel. 045/577988
Fox 566863

Vio Montenevoso. 1

20134 MILANO
Tel. 02/2663800
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MONITOR 20” MULTISYNC HITACHI

Hi'Scan 20
il nuovo protagonista della vostra stazione grafica

La scelta di un monitor costituisce un momento fondamentale nell'impostazione di

una work station grafica. Dal monitor ci si attende infatti che sia luminoso, affidabile,

riposante e che possa sempre esprimere al meglio le capacità della scheda grafica

e del software applicativo adottati.

Per rispondere alle crescenti esigenze dì un mercato in costante evoluzione

tecnologica, HITACHI leader di settore- ha progettato un monitor da 20" ad alta

risoluzione straordinariamente versatile, il nuovo Multisync Hi.Scan 20.

La notevole escursione delle frequenze accettate consente infatti a Hi.Scan 20 di

adattarsi automaticamente alle più svariate schede grafiche

installate nel personal computer, sia che si tratti delle VGA,
sempre più diffuse nel mondo del lavoro, che delle più avanzate

CAD-CAM utilizzate dagli specialisti in grafica computerizzata.

Una versatilità sottolineata dal doppio ingresso analogico che ne

consente il collegamento simultaneo a due computer oppure a due

diverse schede della stessa unità centrale, rendendo superfluo, ad

esempio, il cosiddetto "monitor di servizio' di una work station grafie:

Hi.Scan 20 (CM 2085).

Schermo da 20" (19V) con trattamento antiriflesso "Silica Coating" e base

orientabile/basculante.

Dot pitch 0,31 mm. Fosfori a bassa persistenza (P22).

Alta risoluzione e resa cromatica di grande qualità (grazie anche all’elevata

luminosità), per l'Impiego con le schede grafiche ed il software applicativo della più

recente generazione.

Compatibile con tutte le presenti risoluzioni da VGA a 1280 x 1024 punti,

con tutte le frequenze di scansione orizzontali da 30 a 64 khz e

verticali da 50 a 100 hz. Banda passante oltre 100 Mhz.

Due ingressi analogici (5x BNC e D-sub 9 pin).

Regolazione delle dimensioni del display in modo automatico (auto-

sizing) oppure, a scelta, in modo manuale tramite i comandi, tutti

disponibili sul pannello frontale.

Hitachi Hi.Scan 20, affidabile e versatile, il nuovo

vostra stazione grafica.

0 HITACHI
Hitachi Sales Italiana S.p.A

Via Ludovico di Breme, 9 - 20156 MILANO - Tel: 02/30231

Le immagini qui riprodotte, direttamente fotografate dallo schermo, provengono da: Animator di Autodesk in VGA, da una tabella 132
colonne realizzata con Lotus 123 e da una scenografia originale della Micrograph SpA.
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Epson Dalia s.p.a. - 20099 Sesto San Giovanni - Via F.III Casiraghi. 427 - Tel. 02/26233.1 (30 linee R.A.)

Uffici Commerciali: 40121 Bologna - V. Boldrini, 18 scala B, Tel. 051 /423511 35128 Padova - ViaL Ariosto, 16/18 - Tel, 049/8070870

10121 Torino - Via Mercantini. 5 - Tel. 0H/56128H 00157 Roma - Via Sanie Bargelli. 4 - Tel. 06/4382241 -2-3-4-5
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prodotti sui mercati orienta-

li, americani e nordeuropei,

è presente ora anche in Ita-

lia con una gamma di cal-

colatori fondata su

microprocessori

dall'8086 all'80846.

di linea elegante e com-

patta, con memoria RAM
da 1 a 4 MB, floppy disk

da 1 .44 MB, hard disk da

MB e modem in-

corporato da

2400 bd.

II//LASER
Personal Computer

t»°£

i.35.

DCM Srl. Via Monte Nevoso 1, 20131 Milano, tei. 02.70602841, fax 02.2666824
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y
Per saperne di più

sui nuovi computer Unibit

Bontadi
P.zza Verdi n° 1 5 - BZ

Tel. 0471.971619/971631

Bontadi

Rivenditore Autorizzato

W

y
Per saperne di più

sui nuovi computer Unibit

Magnetic Media
Via Baioni n°53 - BG

Tei. 035.270243

Magnetic Media

Rivenditore Autorizzato

ÉP

t/'
Per saperne di più

sui nuovi computer Unibit

Itaca
Via Padana Superiore n°81 - Castegnato (BS)

Tel. 030.2140373/352/362

Itaca

Rivenditore Autorizzato

sW

Per saperne di più

sui nuovi computer Unibit

ELCOM
Via Libero Comune n°15 - Crema (CR)

Tel. 0373.83393

ELCOM
Rivenditore Autorizzato
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Per saperne di più

yf
Per saperne di più

sui nuovi computer Unibit
sui nuovi computer Unibit

I.D.M. Informatica Digital Media
Via C. Pisacane n° 1 4 - S. Silvestro (MN) C.so Buenos Aires, 23 - (MI)

Tel. 0376.478003 Tel. 02.29406377/29401 1 16

I.D.M. Informatica Digital Media
Rivenditore Autorizzato Rivenditore Autorizzato& éffmr jm.
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sui nuovi computer Unibit sui nuovi computer Unibit

Master Bit Line Overline Computers
Via Roma n°23 - Cerro Maggiore (MI) Via Manzoni n°17 - Renate (MI)

Tel. 0331.421360 Tel. 0362.924584/924918

Master Bit Line Overline Computers
Rivenditore Autorizzato Rivenditore Autorizzato

40 40*
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sui nuovi computer Unibit sui nuovi computer Unibit

Sysdata Computer Service
Viale Matteotti n°20 - (PV) Via Linghindal n°8 - Mestre (VE)

Tel. 0832.477002/303405 Tel. 041. 5311455/5311575

Sysdata Computer Service

Rivenditore Autorizzato Rivenditore Autorizzato

40 40
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sui nuovi computer Unibit sui nuovi computer Unibit

Cooperativa Insiemi L'Azienda
Via G. Caboto n°3, angolo Via Magellano C.so Garibaldi n°23 - Tolentino (MC)

S.Martino B.A. (VR) Tel. 045.99531

1

Tel. 0733.972221

Cooperativa Insiemi L'Azienda

Rivenditore Autorizzato Rivenditore Autorizzato

sT
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sui nuovi computer Unibit sui nuovi computer Unibit

MICROIand |^_ 'lg] F. M. BATTOLI

IlIlV/ARl
Via E. Monaci. 21 - RM Tel. 06.4241 102/428179 Via Tina Pica n°6 - RM

Via Tuscolana, 350/A - RM Tel. 06.7943980/7943919 Tel . 06.88 1 8280/8193137

Microland Italia Toliware

Rivenditore Autorizzato Rivenditore Autorizzato

Jf
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sui nuovi computer Unibit

Via del Cenacolo n°59 - RM
Tel. 06.3793787

Unitech Italia

Rivenditore Autorizzato

if

Per saperne di più

sui nuovi computer Unibit

Via Flavia n°l 1 - Anzio (RM)

Tel. 06.9831333

Computing Service

Rivenditore Autorizzato
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sui nuovi computer Unibit

.tW fn.ò.KA.
Lungomare Caboto Vico 10 n°2 - Gaeta (LT)

Tel.077 1 .46592 1 /465922

In. S.E.A.

Rivenditore Autorizzato

sui nuovi computer Unibit

0 EEECu]
Via Scatolone n°13 - CB Tel. 0874.97141

Via Albino n° 1 1 / 1 3 - CB Tel . 0874.4 1 1 330

ECOM SYSTEM &. SOFTWARE HOUSE
Rivenditore Autorizzato

Per saperne di più

sui nuovi computer Unibit

Via Consalvo n° 1 69. lotto 9 - NA
Tel. 081.621058

ATM Informatica

Rivenditore Autorizzato
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sui nuovi computer Unibit

Via Filangeri n°36 - NA
Tel. 081 .40452 1 /404606

Terminal

Rivenditore Autorizzato

-W
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sui nuovi computer Unibit sui nuovi computer Unibit

Italiana Sistemi
^pnCnfficE

Piazza Garibaldi n°48 - Modugno (BA) Via Tommaso Campanella n°71 - Scalea (CS)

Tel. 080.566531 Tel. 0985.90069

Italiana Sistemi General Office

Rivenditore Autorizzato Rivenditore Autorizzatow *
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Totobit Informatica Microdata
Via S. Pietro n°32 - RC Via S. Puglisi n°9 - PA

Tel. 0965.594463 Tei. 091.229798

Totobit Informatica Microdata

Rivenditore Autorizzato Rivenditore Autorizzatow
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sui nuovi computer Unibit sui nuovi computer Unibit

CO.E.S.S.E. [BiniRlÓRllUl

Viale Regina Margherita n°8/A - CT Via Perantoni Satta n°5 - SS

Tel.095.552419 Tel. 079.280670

CO.E.S.S.E. Bureau System

Rivenditore Autorizzato Rivenditore Autorizzato

*



Il software MS-DOS di Pubblico Dominio
selezionato da Microforum
e distribuito da

Microforumha selezionatoperMCmicrocomputeruna serie diprogrammidi Pubblico

Dominio raccogliendoli direttamente dalle fonti oppure dai canali di distribuzione

privilegiati rappresentati dai BBS statunitensi.

Il software di Pubblico Dominio non può essere venduto a scopo di lucro ma solo

distribuito dietro pagamento delle spese vive di supporto, confezionamento, spedi-

zione e gestione del servizio.

gioco. Non ha requisiti di memoria, ma e maggiormente
indicato per I PC-AT 286.

GIO/OA AIDO'S ADVENTURE
Del tipo di Donkey Kong, In cui Aldo deve tare del suo
meglio. Richiede scheda grafica EGA/VGA.

GIO/0 11 SUPER PINBALl
Chiamiamolo all'italiano super-FLIPPER: contiene 5 giochi

di flipper In un solo dischetto, vi divertirete per ore e ore.

GIO/012 ARK
Clone di Arkanoid, Lavora al meglio con mouse e scheda
grafica EGA/VGA

GIQ/013 BANYON WARS
Gioco di stralegia. dove l'obbiellivo e quello di conquistare

il mondo. Richiede scheda grafica EGA/VGA

GIQ'OIA CAPTAIN COSMIC
Uno dei migliori giochi dal punto di vistagrafico. Richiede

scheda grafica EGA/VGA.

GIO/015 CYRUS
Gioco degli scacchi a 30 per monitor EGAA/GA Tra lo ca-

ratteristiche la scacchiera che ruota di 360 gradi, il crono
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La caccia al Cacciamani

Saltando gli elogi preliminari, per i quali

non riesco a trovare parole adatte Isiete

fantastici, magnifici, mandate in delirio la

folla!), vorrei invece porre la vostra attenzio-

ne sul numero di MC di luglio/agosto 1990, e
particolarmente al racconto intitolato «La cre-

azione finale o di Giuseppe Cacciamani.
Vorrei avvertirvi che il suddetto racconto

presenta una «marcata analogia» (chiamia-
mola così!) con il racconto di Isaac Asimov
dal titolo «L'ultima domandaii compreso nel-

la raccolta «Sogni di Robot» (della quale non
conosco la casa editrice).

Sperando di aver fatto cosa gradita a voi, al

sig. Asimov e agli scrittori in generale, vi

porgo i miei più cordiali saluti.

Marco De Angelis, Roma

Pubblico la lettera del signor De Angelis
solo perché è la più breve fra quelle ricevute

sull'argomento. Delle altre mi limito, ovvia-

mente ringraziandoli, a citare in ordine sparso
gli autori: Luigi Bussola, Roberto Melis, Fa-

bio Coatti. Riccardo Poltronieri, Matteo Cam-
mino. Carlo Scibilia, Massimo Biasotto, Piero

Giorgi. Stefano Moroni, Dario Orbecchi, Fe-
derico Hoffmann, Andrea Lupi, Luca Falzbni,

Bruno Pellegrini. Luigi Belverato, Dario Bel-

trami, Luca Comunello. Marco Cambon, Ga-
briele Falcioni, Amerigo Bonanni, Vanni D'E-
ste, Andrea Pani, Maurizio Dagradi.

• Devo dire che, poiché credo si debba
sempre cercare il lato positivo delle*cose, mi
fa molto piacere avere ricevuto così tante

lettere di segnalazione o protesta. Vuol dire

che ho fatto- bene a dare a Petrozzi lo spazio
per Storyware, perché la rubrica è seguita e,

soprattutto, da un pubblico competente. Se
cosi tante persone si sono prese la briga di

scrivere e spedire la lettera, vuol dire che ce
ne sono molte, molte altre che si sono
accorte del fatto ma non hanno ritenuto di

dover reagire; aggiungo che non ho il conto
delle telefonate che abbiamo ricevuto ma c'è
stato un periodo in cui le nostre centraliniste.

non ne potevano più. Storyware dunque con-
tinuerà. anche perché dalle lettere risulta

invece un generale apprezzamento per la

rubrica.

Che dire sull'episodio? Alcuni lettori hanno
inviato commenti molto appropriati, molti si

sono profusi in documentazioni con una cura
veramente lodevole. Da chi ha evidenziato in

giallo i passi copiati su una fotocopia del
racconto originale o della copiatura o addirit-

tura di tutti e due. a chi ci ha analizzato
paragrafo per paragrafo il plagio, a chi ha
cercato di analizzare il perchè di certe scelte
nell'ambito della copiatura. Tutti segnali di

come i nostri lettori abbiano preso a cuore la

cosa. Mi dispiace che qualcuno (il signor
Piero Giorgi, ad esempio) se sia adirato per
non aver visto segnalazioni del misfatto sul
numero di settembre: semplicemente, non
si faceva in tempo. Il numero di settembre è
l’unico numero dell'anno che. a causa dell'e-

sistenza di agosto, viene realizzato in anti-

cipo.

Sull'argomento torna lo stesso Petrozzi in

questo stesso numero nell'introduzione alla

sua rubrica. Né io né lui siamo contenti di

essere stati presi per fessi (mi si passi il

termine disinvolto): la brutta figura, ormai, la

abbiamo fatta. Non è una grossa consolazio-

ne pensare che il signor Cacciamani la ha
fatta ben peggiore.

Grazie a tutti, con tante scuse.

Grazie anche al signor Cacciamani, che ci

ha offerto l'opportunità dì una conferma del

fatto che abbiamo lettori attenti e compe-
tentl - Marco Marìnacci

Corrado, Cry e religione

Niente lodi e nessun preambolo, questa è
una lettera (civilmente) critica, qui si attacca-
no i più profondi sentimenti ([quasi) religiosi?)

di uno dei migliori redattori di MC!
«Venghino. siorri, venghino a vedere il più

grande combattimento del mondo:
Nell'angolo alla mia destra, assistito da

due tecnici in camice bianco, in un rack che
occupa una parete intera della sua stanza
climatizzata, coadiuvato dal suo arrray pro-
cessor, attorniato da vari metri cubi di perife-

riche, con in questo momento collegati sette
utenti (di cui due segretarie che fanno l/VP e
quindi non valide per il calcolo del carico di

CPU), 20 MByte di core memory e 2.4 GByte
di spazio disco alla misurazione ufficiale, per
un costo totale di un centinaio abbondante di
milioni e di una decina di milioni l'anno di
manutenzione (eh si. cari spettatori, queste
veloci macchine si guastano spesso): il

CAMPIONE IN CARICA della categoria oltre i

20 MIP e 8 MFLOP di sustained throughput,

il SUPERMINI SCIENTIFICO

h

[Dal pubblico: applausi)

«Nell'angolo alla mia sinistra, solo sopra
una semplice scrivania, con il suo processore
8086 4. 77 MHz e coprocessore 8087. 640K
di DRAM da 120 Msec. 1 Winchester da 20
MByte e 80 msec, scheda Hercules e moni-
tor monocromatico, per un costo totale al di

sotto del milione ecco a voi lo sfidante: il

CLONE IBM».

[Dal pubblico: fischi)

^ QbHP Computer SHOP Via Amantea, 5 1/53 -Tel. (095) 7 159147-7159159

(al 29 di Via Umberto) 95129 CATANIA
aperto il sabato - chiuso il lunedì mattina.di 'Biaiuhi Claudio

VENDITA HARDWARE E SOFTWARF PFR AMIGA F PFPSONAI r.OMPIITFP rOMPATIRIM
Consulenza sull'acquisto - preventivi gratuiti - configurazioni e rateizzazioni personalizzate
Consulenza desktop video e publishing - CAD - reti Novell - Disponibile Amiga 3000
Disponibili: fax -supervga -modem - mouse
hard disk (mfm, esdi) - scanner - espansioni
stampanti laser o ad aghi (Panasonic, star)

monitor - tavolette grafiche - digitalizzatori

video e audio - genlock - schede varie

ASSISTENZA TECNICA IN SEDE - GARANZIA
12 MESI - VENDITA PER CORRISPONDENZA^ istributore ufficiale

PREZZI IVA ESCLUSA - SCONTI RIVENDITORI ?ER ^ SICILIA

PC 286 1M - SK DUAL - FD 5.25 - HD 20M
SERIALE -PARALLELA-TAST. 101 L. 1.460.000
PC 386sx - 1M - SK DUAL - FD 5.25 - HD 40M
SERIALE -PARALLELA-TAST. 101 L. 2. 150.000
PC 386 33MHz. cache - 4M - SK VGA - FD 5.25
HD 40M - SER. - PAR. TAST. 101 L. 4.200.000

PCUA5TER
MCmicrocomputer n. 100 -ottobre 1990



Non sempre i N. 1 lo dicono in giro

Da qualche anno Calcomp è il più importante produttore di

schede grafiche e nessuno lo sa. Perché mai? Semplice: le sue

schede grafiche non sono mai state commercialmente disponibili

sul mercato e sono state destinate fino ad ora ai suoi clienti

OEM, società di computer tra le più importanti del mondo che

le hanno incluse nei computer con i quali lavoriamo

quotidianamente.

Calcomp però ora viene allo scoperto e lancia con il proprio

marchio un’ampia gamma di schede grafiche, sia per PC/PS2, sia

per Macintosh. Tutte ad alta o altissima risoluzione, compatibili

con i più diffusi programmi di CAD e con prestazioni mozzafiato.

E tutte progettate e realizzate con lo stesso sofisticato

know-how che ha fatto di Calcomp il N. 1 in questo mercato.

Anche se non si sapeva in giro.

Calcomp DraiimgCard: 12 modelli per PC AT/PS2 con risoluzione fino a

1280x1024, palette fino a 16.7 milioni di colori, 16 o 256 colori

contemporanei, Display List, Digital o Analog VGA Pass-Through. Monitor

multisynch 20", da 30 a 64 kHz.

Calccmp ChromaVisiori: 3 sistemi per Macintosh costituiti da scheda

e monitor 21", visione della doppia pagina completa, fino a 16.7 milioni

di colori (o 256 toni di grigio), refresh a 75 Hz, compatibile QuickDraw
32 bit.

Disegnamo

le vostre idee

Per ulteriori informazioni: Calcomp Spa, Strada 1, Palazzo FI,

20090 Milanofiori Assago, telefono (02)8242001, Fax (02)8241692

Altre sedi: Bologna (Tel. 051-352540), Roma (Tel. 06-5914402) ~=^CalComp



EXECUTIVE
SERVICE

Distributori prodotti

G Schneider
conpuTER nmion
EuroXT: 80c86. clocka 10 MHz. 768 Kb RAM. 1 Dr. 3"1 /2 da 720 K, 1 HDda 2 1 Mb. 1 Seriale.

1 Parallela, 1 P.ta Mouse, Tastiera 102 Tasti ITA, Scheda Video Her-CGA o VGA, MS-DOS 3.3

EuroAT: 80286, clock a 16 MHz LM. 1 Mb RAM. 1 Dr. 3"1 /2 da 1 .44 Mb. 1 HD da 42 Mb. 1

Seriale, 1 Parallela. 1 P.ta Mouse. Tast. 102 Tasti ITA. Scheda Video Her-CGA o VGA. MS-DOS 3.3

VGA-70: 80286. clock a 1 6 MHz LM. 1 Mb RAM. 1 Dr. 3"1 /2 da 1 .44 Mb. 1 HD da 68 Mb. 1

Seriale. 1 Parallela. 1 P.ta Mouse. Tast. 102 Tasti ITA, Scheda Video VGA 1024. MS-DOS 3.3

SX-70: 80386SX, clock a 21 MHz LM, 1 Mb RAMA5M, 1 Dr.3"l/2da 1.44Mb. 1 HDda68Mb.
1 Seriale. 1 Parallela, 1 P.ta Mouse. Tast. 102 Tasti ITA, Scheda Video VGA 1024. MS-DOS 3.3

SX-Portable: 80386SX, clock a 2 1 MHz LM. 1 Mb RAMA5M. 1 Dr. 3"1 /2 da 1 .44 Mb, 1 HD
da 42 Mb, 2 Seriali. 1 Parallela. 1 P.ta Mouse, Tast. con Tast. Num. Separato. Scheda Video VGA.

Schermo al Plasma VGA . 800x600 su monitor esterno. MS-DOS 3.3

Presso le ns. Show-Room potete trovare, oltre alla Gamma SCHNEIDER

,

l'intera gamma PANASONIC, l'intera gamma SC COMPUTERS ed una
Stazione completa di DTP, con Stampante Laser 1000 punti e Monitor A3

SIPEC CFFECU DEL MESE
SC21/40P L. 4.200.000
Portatile con LCD Backlit, VGA 640x480 1 6 grigi, microproc. 80286,

clock 21 MHz (LM), 1 Mb RAM esp. a 5, 1 Drive da 1.44 Mb, 1 seriale,

1 parallela, tastiera, tastierino numerico, drive esterno da 1.2 Mb, Ali-

mentatore, Borsa per trasporto, Batterie, (tutto in dotazione)

SC 26/80P L. 6.400.000
come l'SC 21/40P, ma con micro 80386 26,5 MHz (LM) e 2 Mb RAM
Monitor MS14 L. 860.000
multisync 14" a colori, 1024x768, compatibile con tutte le schede.

' Desk Top Publishing - CAD
'

Vantiamo anni di esperienza nel settore dell'E-

ditoria Elettronica, in stretta collaborazione con
Aziende di Forniture Grafiche.

VENTURA PROFESSIONAL CENTER
Scanners MICROTEK

Stampanti LASERMASTER 400-600-1000 p.ti ll!

Monitors PostScript, VIKING A3, GENIUS A4
Plotters da Disegno e da Intaglio

Corsi x VENTURA, PAGEMAKER, COREL-DRAW,
Installazioni personalizzate e corsi AUTOCAD

P.S. Questa pagina pubblicitaria è stata realizzata in

proprio su ns. stampante a 400 p.ti, riprodotta direttamen-

te In lastra, con estremo risparmio di tempo e di denaro.

via Savigno 7,

Bologna
tei. 051-6232030

fax 051-6232006

via E. Fermi 4,

Castel. S.Pietro Terme
tei. 051-943500

fax 051-943794

Convenzioni particolari

per Università, Enti Pub-
blici e Large Account.

«Arbitra il signor DIFFU.F77, programma
FORTRAN per l'integrazione numerica in tre

dimensioni dell'equazione della diffusione del
calore. Giudici i Prof. Ing. del comitato cal-

colo».

«Suona il gong della prima ripresa, gli

avversari avanzano verso il centro del ring, si

studiano per qualche secondo e... un grido di

stupore si leva dalla platea, lo sfidante mette
a segno il primo colpo dell'incontro, termi-

nando la prima iterazione in dodici secondi!
Tutti aspettano la reazione del campione ed
ecco che infine al quindicesimo secondo
anch'egli termina la sua prima iterazione. Il

campione cerca di resistere ma è sopraffat-

to, non riesce a terminare le iterazioni in

anticipo... è uno spettacolo orrendo, un vero
massacroI»

ITrascorrono diversi minutil

«È finita, signori, è finita. Lo sfidante ha
ottenuto una media di 13.8 secondi per itera-

zione mentre il campione si è attestato sul

15.9. E non soltanto la sua media è più

bassa, ma non ha terminato una sola iterazio-

ne in un tempo inferiore allo sfidante. L'arbi-

tro si avvicina al clone, ne alza il cavo di

alimentazione in segno di vittoria, il pubblico

è in delirio. I tecnici in camice bianco si

ritirano piangendo nella stanza climatizzata

per analizzare sui report della console princi-

pale i motivi della batosta mentre i Dott.

Prof. Ing. si accusano a vicenda di avere

impostato la polìtica dell'Istituto sul calcolo

centralizzato invece che distribuito... da voci

di corridoio pare che ormai abbiano deciso di

abbandonare Tex-campione al suo destino e
di investire in macchine monoutente veloci».

Caro Corrado (spero che il "tu" non ti

offenda).

quella che precede è la descrizione, fanta-

siosa nel racconto ma veritiera nella sostanza
dei fatti (dati sulla velocità, costo, memorie,
etc.) di una prova effettuata in un istituto del
CNR di Firenze (per ovvi motivi non mi
sembra opportuno specificare meglio mar-
che e modelli come pure il nome dell'istituto,

ma, se proprio ti interessa, fammelo sapere
e te li invierò).

Vedi Corrado, vorrei ricordarti che, quando
usci l'IBM AT, nella tua recensione (MC n.

50, marzo 1986) tu dicesti (p. 55) che era

«sprecato per applicazioni single task single

user» (ad essere sinceri stavi parlando
dell'80286 ma la sostanza del discorso non
cambia), e cantasti le lodi dell'allora scono-
sciuto Xenix 286.

Col passare degli anni TAT è diventato da
macchina «per l'utenza seria» (sono sempre
parole tue, riprese dalla recensione) a home
computer, e, nelle sue versioni con clock

maggiorato, dischi più grandi, etc., costa la

metà di quanto allora costasse il PC.
Anch'io, come te, credo che il povero AT

sia stato abbrutito dall'uso come PC veloce,
che un sistema operativo migliore sarebbe
stato necessario.

Anch'io, come te, credo che le macchine
386 abbiano bisogno di un sistema operativo
all'altezza de! processore, un sistema multi-

tasking. grafico, a memoria virtuale...

Ma non mi pare proprio che da questo
ragionamento si possa dedurre che ogni
macchina 386 sia «evidentemente» sfruttata

appieno solo come «sistema dipartimenta-

le». Il mondo DOS stesso, pur utilizzando

solo frazioni di alcune delle capacità di CPU,

MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990
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è ricco di programmi che collassano sotto il

semplice peso dei MIP o dei MFLOP. Insom-
ma, c'è sempre posto, e sempre ci sarà, per
macchine single user «più veloci». L'approc-
cio multiuser ha fatto il suo tempo già ades-
so in certi ambienti, e rapidamente, grazie

all'aumentata diffusione delle interfacce gra-

fiche IGUII «power hungry» arriverà al pen-
sionamento anche negli ambienti « terminal

based» dove la richiesta di CPU power è
ancora limitata. L'obiettivo finale è la rete

(locale o «wide»).

Ed eccoci alla causa scatenante di questa
lettera. Sull'ultimo (al momento in cui scrivo)

MC c'è la prova di un «sistema dipartimenta-

le» che la casa ti ha mandato corredato di

Unix, il sistema operativo che. secondo te,

finalmente, sfrutta appieno «il più multiuser
dei processori» (multiuser? Nel 386/486 non
c'è un solo transistor dedicato al multiuser,

mentre ce ne sono centinaia di migliaia che
lavorano per un buon multitasking, non fac-

ciamo confusione...). E col sistema viene
dato anche l'X Windows. Ci fai vedere le

schermate di tutte le demo grafiche che hai

e poi ti «dimentichi» di informarci che la

macchina, di terminali X Windows non intelli-

genti. ne può gestire forse un altro (oltre alla

console) prima che le prestazioni divengano
bradipee (per chi non lo sapesse il bradipo è
un mammifero che, quando ha fretta, si

muove ad una velocità di circa 7 cm/s. pari a
1 km ogni 4 ore). OK l'abbiamo capito che a
te piacciono i sistemi con 999 terminali, ma
neanche un Cray può fornire CPU power a
999 utenti!

Tra l'altro la tua definizione di sistema
«evidentemente dipartimentale » cambia nel

tempo. Nel maggio '86 era TApricot Xen, un
80286 a 7.5 MHz, memoria in parte 0 wait.

non AT compatibile (MC 52. p. 53), circa una
decina di ME: «Con il sistema operativo

Xenix si potranno portare avanti seriamente i

discorsi di multiutenza per i quali lo Xen è
stato pensato».

[Voce fuori campo: «Ma il costo, il costo!
Lo sappiamo tutti che sarebbe bello avere un
mostro cosi sulla scrivania, ma non costerà

mai abbastanza poco... Con il multiuser inve-

ce si collegano vari utenti, diminuiscono i

tempi morti di CPU e. se tutti gli utenti fanno
WP. sembra che il sistema sia veloce come
una macchina single-user»).

Riguardo al costo, l'AT costava 14. 105 ME,
alla sua uscita. Il «sistema dipartimentale», in

una configurazione molto più potente della

(assai) ipotetica «macchina media» attuale di

quanto l'AT fosse già potente della (altrettan-

to ipotetica) «macchina media» dell'inizio

1986. costa 12.5 ME
Non ti è venuto il dubbio che il «sistema

dipartimentale» fra tre anni costerà meno di

2ME? Prezzo da macchina monoutente. E,

se è innegabile che ci sia bisogno di un
sistema operativo multitasking, non ci sono
motivi per sovraccaricarlo con qualcosa previ-

sto per essere multiuser e che. per di più,

dovendo essere portatile, non può «gioche-
rellare» con le capacità specifiche di una
certa macchina?
Che Unix ti stesse particolarmente simpa-

tico lo si era capito fin dalla prova del Desk-
pro 386, (MC 62, aprile 87, p. 78) dove
giungesti a dire che «lo Xenix 286 ha avuto
un incoraggiante successo di mercato» (HI)

e lo difendesti contro l'allora MS-DOS 5 (ora

OS/2). In questa prova pronunci, per la prima
volta credo, non mi sono riletto tutti gli MC

MCmicrocomputer n. 100 -ottobre 1990

S.CXompiiters

114MHz
Caratteristiche comuni a TUTTE le macchine:

2 Mbytes di RAM
1 Drive da 1,44 Mbytes e 1 da 1,2 Mbytes

1 Hard Disk da 42 Mbytes

2 Seriali RS232 e 1 Parallela Centronics

Tastiera Italiana Avanzata 1 02 Tasti

VGA 1024x768 16 bit, 512 Kbytes installati comp.le con Hercules,

CGA, EGA, VGA
MS-Dos 4.01 e GW-Basic originali e licenziati, in italiano.

SC 16/40:

microproc. 80286, clock 16 MHz (LM)

L. 1.900.000

SC 21/40:
microproc. 80386sx, clock 21 MHz (LM)

L. 2.500.000

SC 34/40:
microproc. 80286, clock 34 MHz (LM)

L. 3.600.000

SC 53/40:
microproc. 80386, clock 53 MHz (LM)

L. 4.600.000

SC 114/40:
microproc. 80486, clock 114 MHz (LM)

L. 7.200.000

Stessi modelli, ma con HD SOMbytes + L. 600.000

Contattate il ns. Distributore: EXECUTIVE SERVICE s.a.s.

v. Savigno 7, Bologna - tei.051-6232030 - fax 051-6232006
v. Fermi 4, Cast.S.Pietro T.(BO) - tei.e fax 051-943500

Hot-Line per i Sigg. Rivenditori: 051-943794

Cercasi Distributori per zone libere
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(^WCAD
gestore di librerie in

HALJTOCAD'
OVERCAD; l'innovativo programma per tutti

i progettisti, che consente di gestire qualsiasi

elemento grafico da inserì renei disegni che

realizzate ai computer.

In suo funzionamento avviene unitamente ad

AutoCad, che è lo strumento di lavoro pre-

ferito da tutti i progettisti, non richiede ca-

ricamenti di programmi Autol.isp e neanche

l'immissione di comandi da tastiera: al con-

trario. tutte le funzioni sono accessibili da

icone a video. Offre una completa gestione di

archivio, ricerca rapida degli oggetti c facilità di

inserimento nel disegno, operazioni trasver-

sali sull'archivio con possibilità di stampare

cataloghi, preventivi... Oltre alle funzioni di

archiviazione, OVERCAD vi consentirà di

velocizzare le normali operazioni di pan.

zoom e cambio colore. la grande potenza di

OVERCAD sui ncll'intcrfacciarsi diretta-

mente con AutoCad. Inoltre essendo scritto

interamente in linguaggio C. si av-

vale delle più sperimentate tecniche di ges-

tione per archivi, trattati senza l'ausilio di

Data Base esterni a vantaggio della velocità

nell’uso. OVERCAD è particolarmente adat-

to alla progettazione d'intcmi, in quanto

potrete inserire in archivio tutti i modelli di

mobili a vostra disposizione e semplificarne

cosi la successiva ricerca. OVERCAD sarà

uno strumento basilare anche se lavorerete nel

campo della elettrotecnica perchè potrete

creare una lista completa della componenti-

stica introdotta sul progetto e stimarne i costi.

Software richiesto:

MSDOS 2.0 superiori. AutoCad 9 (ADE-3) o

AutoCad 10, Driver ADÌ per la propria scheda

Conforme ad AutoCad.

arretrati, la tua professione di fede: «Tra

queste due alternative [MS-DOS 5 o Xenix!

noi optiamo per la seconda ».

Ora. benché i tools disponibili siano ottimi,

il Kernel di Unix fa ormai un po' pena (e

probabilmente visto giusto Osf a puntare sul

Mach). Ed i tool di Unix, dovendo essere
portati su macchine diversissime, in genere

sono anche portabili verso S.O. diversi.

[Voce fuori campo: «È chiaro adesso. È
pazzo, ed io lo stavo anche a sentirei»!

P.S. Come al solito questa lettera, una volta

scritta, è rimasta per un po' di tempo nel

cassetto [in termini metaforici, ovviamente,

avendo io un MS-DOS e non un MacI e.

frattanto, è uscito il numero di luglio/agosto

di MC:

«Oh, la prova dell'Archimedes con lo

Unix... Iè adatto anche ad un uso anche
come piccolo host o server di rete)! Ma chi

l'ha scrìtta questa prova... il Giustozzi. Basta-

aa, ora la lettera la mando davvero!».

Rileggendo mi sono reso conto di esserci

andato «con la mano un po' pesante » e
vorrei aggiungere che, tutto sommato, Corra-

do è sicuramente al di sopra della media
della stampa specializzata come competenza
ed obiettività (e lo stesso vale generalmente
anche per MC, quando non pubblica cose
tipo l'articoletto «Sparo è la risposta», sem-
pre sul numero di luglio/agosto. Francamente
ho guardato il bordo della pagina per vedere

se ci fosse la dicitura «News» o la più

appropriata «Inserto pubblicitario della SUN
Italia». C'era scritto «News») e che questa

lettera vuole essere di critica costruttiva e
non censoria <= imposizione delle proprie

idee) o sarcasticamente demolitiva.

PS/2 [un orrendo gioco di parole, lo so) Chi

non avesse ben compreso il passaggio sul

«più potente... di quanto fosse più poten-

te...», non si preoccupi, la colpa non è sua.

ma mia, non avendo saputo trovare una
forma più chiara, e delle lingue umane, che
non permettono di esprimere con scioltezza

certi costrutti, perfettamente chiari invece in

simboli: se P(c) è la «potenza totale» del

sistema c. ammesso che sia possibile misu-
rare una cosa del genere, e si indica con

cmge e cmgo la «potenza totale» della «mac-
china media» del 1986 e del 1990. allora

P (IBM ATI/PIcmge) « P (Sistema Diparti-

mentale)/P(cmgo)

P.P.S.S. Conto di scriverti presto un'altra

lettera in cui sostenere che Unix è «eviden-
temente» superato (e finito commercial-
mente).

Ma forse stavolta sto solo scherzando.

Un affezionato fan di MC e di Corrado.

Michele Bini - Pistoia

La tua lettera, caro Michele, tocca tutta

una serie di punti delicati. Tu estrapolando
frasi dalle mie prove, giungi alla conclusione
che mi piacciano solo sistemi tipo Cray con
almeno qualche centinaio di terminali, e che
di tutto io voglia fare un «sistema dipartimen-
tale». Le cose non stanno esattamente così,

ma mi rendo conto che le considerazioni che
faccio durante le prove, nel poco spazio che
ho a disposizione per i commenti di carattere
generale, sono troppo sintetiche che corrono

MCmicrocomputer n. 1 00 - ottobre 1 990

Oggi ho spostato 3 armadi, 1 lavatrice, 2 divani, ho

trasformato il bagno, ho rinnovato i colori della casa e

....stasera mi scatenerò ancora ! !

Richiedete la versione demo gratuita telefonando allo

0362/924584/924918. OVERLINE COMPUTERS srl

sarà a vostra disposizione per ogni informazione.

Via Manzoni, 17 - 20055 Renate (MI)

OVERCAD è stato interamente sviluppato su computers
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le Mondi.

Uno Standard.#•

PageViev®
Il display economico a piena pagina noviw SilverView®

L-Vìew®
Lo standard per l'altissima risoluzione

Risohizfonc 1664 r 1200

Emulaione MDA e Hercules

• Display a fosfori bianchi non

Il display ideale per i toni di grigio

Monocromatico o 256 ioni di grigio

toproccssore TMS 34010 60 MHz
Arra di visualizzazione 16" « 12"

PageView®
Il display versatile a piena pagina |
Leader per tu

fflE-L-View® Multi-Mode"
Lo standard per l'altissima risoluzione

* Risoluzione selezionabile

120/92/72/60/46 o 36 dpi

Frequenza di refresh 92 Hz

SilverView"
Il display ideale per i toni di

• Monacromatico o 256 ioni di grigio

Schermo piallo da 21"

• 72 dpi con reale WYSIWYG

«SS ColorMAX 1280™
Il display a colori dalle elevate prestazioni

««SULColorMAX* 8/24
Il display professionale a colori

Aggiornabile da 8 a 24 bit daU'utemc

MOnitor TRINITRON* da 19"

* Frequenza di refresh 79 Hz
Compatibile con QuickDraw 32 bit

Già conóscete il monitor L-View per la sua

altissima risoluzione. Oggi Sigma Designs vi

propone la più vasta gamma di soluzioni per

qualsiasi esigenza di visualizzazione

sia che operiate con Macintosh SE, SE/30 o IIxx

oppure con IBM PC o PS/2.

Sigma Designs determina gli standard

qualitativi e di prestazione richiesti

ai monitors dagli utilizzatori nel CAD, desktop

publishing, grafica, archiviazione e trattamento

dei documenti e nella maggior

parte delle applicazioni

GRUPPO QaOasKD
TELC0M - Milano D.D.P. - Torino

Tel. 02/48704100 Tel. 011/3180766
Fax 02/48705355 Fax 011/3180715

DATATEC DATATEC SICILIA

Roma - Tel. 06/3291351 Messina Tel. 090/694222

Napoli - Tel. 081/7703026 Palermo - Tel 091/526715
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il rischio di essere fraintese.

Non è la potenza di un sistema che ne fa

un sistema dipartimentale. I tempi, come dici

giustamente, si evolvono e la tecnica proce-

de a passi da gigante. L'IBM 360, colosso

degli anni '60, aveva al massimo 128 KByte .

di memoria centrale e sviluppava una poten-

za di calcolo lungamente inferiore a quella di

un PC originale. Eppure all'epoca era un
mainframe cui le aziende attaccavano decine

di terminali. Il sistema dipartimentale degli

anni 70 era il PDP-8, quello stesso su cui

Thompson e colleghi scrissero Unix; e qual-

siasi AT di oggi il PDP-8 manco lo vede.

Dov'è allora il punto? Non nella tecnologia

fine a se stessa ma nel rapporto fra potenza
erogata e potenza necessaria agli utenti, il

tutto ovviamente alla luce di considerazioni di

costo. Come non ha senso ha dare un pro-

cessore da 1 5 MIPS in mano ad una segreta-

ria che fa word processing, altrettanto non
ha senso voler automatizzare una piccola

azienda con un PC. Quello che di volta in

volta negli anni ho definito «sistema diparti-

mentale» era proprio questo: una macchina
la cui potenza erogata fosse esuberante ri-

spetto alle esigenze medie degli utenti e del

software dell'epoca, ed il cui costo fosse
all'epoca fuori della portata di un privato.

Ma nelle mie «dichiarazioni quasi religio-

se» io in realtà me la prendo soprattutto con
l'industria del software, che sta troppi e
troppi anni indietro rispetto a quella dell'hard-

ware. Cominciò tutto con l'AT, come tu

ricordi bene. Quando lo vidi pensai: se dieci

anni fa con sistemi potenti un decimo di

questo si potevano fare tante cose, chissà

quali meravigliose opportunità avremo da og-

gi in poi. Ed invece niente. MS-DOS, solo

MS-DOS. Che usava l'80286 come l'8088.

Eppre l’AT poteva essere un ottimo «sistema
dipartimentale», ossia era potenzialmente in

grado di risolvere i problemi di un piccolo

gruppo di persone costrette a lavorare insie-

me. Che poi fosse un negozio di autoricambi

piuttosto che un istituto universitario è solo

un dettaglio. E anzi, sicuramente ci sono
molti più autoricambi che non istituti univer-

sitari, dunque il problema è più grave (la

quantità batte la qualità, almeno nelle leggi di

mercato). È chiaro che all'epoca l'unico siste-

ma degno di essere chiamato «dipartimenta-

le» era l'AT. Oggi questo non è più vero, ma
il problema di fondo rimane.

La potenza non é mai troppa, dici giusta-

mente. Ma anche qui avrei da ridire. Non è
mai troppa per quei pochi che fanno cose
strane, ma per l'utente normale? lo credo
sinceramente che i 386 di oggi bastino e
avanzino per i compiti standard, e che i 486
costino ancora troppo. E comunque mi sem-
bra in ogni caso un grave peccato il degrada-

re, per colpa del sistema operativo, un hard-

ware «allo stato dell'arte». Anche un buon
sistema operativo multitask. che sfruttasse il

modo protetto del 286/386 sarebbe stato il

benvenuto quattro anni fa. Windows 3 è il

primo serio passo in questa direzione, ma
forse è un po’ in ritardo.

Comunque il discorso è lungo e comples-
so, e non può essere trattato in queste'

pagine né tantomeno nelle prove. Ti promet-
to che ci ritornerò sopra in una sede più

opportuna. E comunque ti ringrazio sia della

garbata contestazione sia dei complimenti; la

critica fatta in questo modo è sempre co-

struttiva e utile.

Corrado Giustozzi

MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990



A Tali
VENDITA PER CORRISPONDENZA

Ordini Telefonici
055-352.141 (ra)

Via Luca Landucci 26
50136 Firenze

Ordini per FAX
055-353.642

Se non ricevei* regolarmente il noatro CATALOGO GENERALE potete richiederlo telefonando al 055-352.141 . VI verrà’ Inviato GRATUITAMENTE al vostro indirizzo

Un AT al prezzo di un XT

Compra il meglio. Non solo ti proponiamo un AT al prezzo di

un XT ma bensì un prodotto garantito dal marchio Zenith Da-
ta System al prezzo di un Taiwanese.

Se le tue esigenze sono quelle di un computer VELOCE, AFFIDABILE,
con una GRANDE CAPACITÀ di MEMORIA RAM, una GRANDE CAPACI-
TÀ di HARD-DISK, COMPATTO, con una scheda video ad ALTA RISOLU-
ZIONE, non ti puoi sbagliare questo è il tuo computer. Costruito negli

USA secondo la linea dei più recenti desk-top (vedi Ps2) questo compu-
ter abbina un’ alta tecnologia con un prezzo imbattibile.

Microprocessore 80286

1 Mbyte di ram con SIM

Espandibile on-board fino a 6 MegaByte
Tastiera intemazionale da 101 tasti Tastierino numerico separato

Zoccolo per coprocessore matematico 80287
Diagnostico e Setup direttamente su rom

Scheda video VGA con 256 Kbyte di ram
Emulazione CGA, MCGA, EGA, MDA, Hercules, VGA,
Risoluzione 640*480 in 16 colori con palette di 256.000

3 slot AT compatibile

Uscita stampante parallela Centronics + 2 Uscite seriali Rs-232

Misure: 35*38*10'

Ms-Dos originale V 3.30 Plus

Configurazione AT con 2 drive

3,5” 1.44 Mb
AT con 1 drive

3,5” 1.44 Mb +
Hard.disk 20Mb

AT con 1 drive

3,5" 1.44 Mb +
Hard disk 40Mb

Senza Monitor

890.000

H056

1.249.000

H063

1.475.000

H029

Con Monitor

Monocromatico

Vga 14“
1.090.000

H056+H073

1.475.000

H063+H073

1.675.000

H029+H073

Con Monitor

Colore VGA 13" 1.260.000

H056+H053

1.635.000

H063+H053

1.835.000

H029 + H053

Sniffi

Attenzione:

Questa offerta è valida fino ad esaurimento delle scorte

MONITOR Zenith ZCM-1390A
VGA - COLORE 13'

590.000

Computer

Ms-Dos



Stampanti

D-Maili
PRINTSTATION 262 CENTRONICS

I Stampante dalle caratteristiche eccezionali, sia come qualità' che velocita’.

I La Printstation raggruppa una serie di caratteristiche che la rendono adatta a

I qualsiasi tipo di applicazioni.

“I ALTISSIMA VELOCITA' 400 Caratteri per secondo
I STAMPA A COLORI su 132 colonne

I Meccanica di grande robustezza con trattore a spinta

I Possibilità' di foglio singolo per trascinamento a frizione

I Compatibilita’ IBM GRAPHICS . EPSON JX 80

I Programmazione di tutte le funzioni tramite display frontale alfanume-

I Possibilità' di letter quality con matrice 48*18 a 160 caratteri per se-

condo
I Interfaccia parallela Centronics e seriale Rs-232

I Caricamento automatico della carta

I Autoparcheggio del modulo continuo

I Possibilità’ di stampa di carta fino a 5 copie

I Possibilità' di selezione dei caratteri a 5, 6, 6.6, 7.5, 8.4, 10, 12, 13.3,

15, 16,8 caratteri per pollice (normalmente le stampanti hanno come pos-

sibilità' di caratteri 10 e 15 cpi)

I Nastro a in B/N compreso nella confezione da 15 milioni di caratteri

I
Disponibile nastro colori da 2.5 milioni di caratteri per colore

690.000

STAMPANTE CBM 6400 P
I Se utilizzi il computer con un Word Processor o comunque hai necessita'

1 di una stampa di qualità’ questa e’ la soluzione ai tuoi problemi.

Questa stampante, costruita con prestazioni professionali può’ essere uti-

lizzata programmando la spaziatura verticale anche per i moduli 'USO
I BOLLO’ . Consente infatti di inserire il foglio protocollo aperto, per cui

I potrai con appositi programmi riempire direttamente le due colonne dei

I
fogli.

I Questa stampante può’ essere collegata dircttamanlc a Pc-Ibni c conipa-

|
libili c a tutti i computer con uscita PARALLELA CENTRONICS , oppu-

re tramite una interfaccia ai Commodore tipo C-64, C-128

Alcune caratteristiche tecniche:

Stampante a margherita

Numero di copie: 1 originale + 2 copie

Nastro a cartuccia in tessuto o multistrike

40 caratteri al secondo
Margherita fornita : Courier 10

136 colonne con margherita Pica, 163 colonne con margh. Elite

interfaccia Parallela Centronics

Alimentazione : 220

V

Spaziatura orizzon. minima 1/120 di pollice

Spaziatura verticale minima 1/48 di pollice

La confezione non comprende l' interfaccia per Commodore 64

Dato il peso e il volume verrà' spedita solo per corriere.

H005

SEIKOSHA SP-1600AI
Stampante di ottima qualità’ con interfaccia parallela Centronics c compa-

tibile IBM. Può essere collegata oltre che a un PC Ibm o compatibile,

anche a AMIGA ed a qualsiasi altro computer con uscita parallela

Alcune caratteristiche:

Stampante a matrice di aghi ad impatto

Stampa in biderezionale in modo testo e monodìrezionale per

una migliore precisione e qualità'

Testina a 9 aghi

Velocita' 160 caratteri per secondo in Draft pica e 26 in NLQ elite

Spaziatura verticale program, in 1/6, 1/8, 7/72, n/72, n/144, n/216

Tipo di caratteri : doppia larghezza, bold, doppia passata, com-

presso, italico, sovrascritto, soottoscritto, sottolineato e proporsio-

nale.

Set di caratteri internazionali e nazionali

Trascinamento carta a trattore e a frizione

Buffer 2300 caratteri espandibile a 8000
Alimentazione 220 V
Garanzia Seikosha Italia

H060 L. 289.000
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STAMPANTE LASER Centronics PP8
Stampante Laser prodotta dalla Centronics con meccanica SHARP.
Con una velocita' di stampa di 8 pagine al minuto ed una risoluzione di 300 punti per
pollice, consente di ottenere dei risultati professionali sia nel campo della stampa di

normali testi che in quello dell' editoria personale (DeskTop Publishing).

Graz.ic alla emulazione IIp Laser Jet Plus potrete utilizzare questa stampante con lutti i

tipi di programmi tipo Ventura, Page Maker, Windows, Gcm che gestiscono la grafica c i

testi secondo questo standard.

Fornita con 512 Kbytc di ram sulla piastra madre, piu' 1,5 Mbyte di espansione già’

installata, consente di ottenere la stampa di una intera pagina formato 21*29.7 in grafica

bit mapping a 300 dpi.

lì’ possibile selezionare dal pannello di controllo sia il numero di copie per ogni pagina

3a stampare, che il tipo e la grandezza dei caratteri, la nazionalità', gli eventuali font su

cartuccia che si possono aggiungere, l'orientamento della stampa (Portrait-Landscapc), il

formato della carta c tutte le altre funzioni della stampante.

Altra caratteristica importante c' la dimensione massima della carta che può' arrivare

fino al formato 114 c cioè’ 25,7*36,4. lì’ l’unica stampante della categoria che consente di

utilizzare questo formato

Caratteristiche tecniche:

Cod. H072 1.490.000

Velocita'

Emulazione

Interfaccia

Caratteristiche

8 pagine per minuto

Hewlett-Packard Laser Jet Plus

Centronics o Rs-232

Risoluzione 300 punti per pollice

Memoria ram 2Mbyte
Font residente Courrier 10

Set di caratteri internazionali

Dimensioni carta

A4,A5,B4,B5

Minimo 105*148mm
Massimo 257*364mm
Peso da 54g/m2 a 128g/m2

Metodo di stampa
a laser su cinghia fotoconduttrice

Materiali di consumo
Toner 5000 copie

Developer 30000 copie

Cinghia fotoconduttrice 15000 copie

Funzioni da pannello • Misure

Selezione font

Selezione caratteri

Dimensione carta

Numero di copie

Orientamento di stampa

CENTRONICS 122

Ingombro 292*442*450 mm
Peso 32Kg

SEIKOSHA SP-180VC

Stampante seriale Commodore: per 1’ utilizzo con tutti i gli Home com-

puter tipo C64, C128, C128d, C16, Plus4, Vie 20

Alcune caratteristiche:

Stampante a matrice di aghi ad impatto

Stampa in bidirezionale Testina a 9 aghi

Velocita
1

100 caratteri per secondo in Draft pica e 19 in NLQ elite

Spaziatura verticale program, in 1/6, 1/8, 7/72, n/72, n/144, n/216

Tipo di caratteri : doppia larghezza, bold, doppia passata, com-
presso, italico, sovrascritto e soottoscritto e sottolineato.

Trascinamento carta a trattore e a frizione

Buffer 1500 caratteri

Alimentazione 220 V
Garanzia Seikosha Italia

H061 (seriale Commodore) L. 289.000

Stampante a matrice di punti da utilizzare come stampante di testi. Basa-

ta su di una meccanica di alla affidabilità può essere utilizzata sia con

rana a modulo continuo che con fogli singoli.

Stampante a matrice di punti di 9*9

Stampa bidirezionale a 120 caratteri al secondo
Trascinamento a frizione e trattore (a tirare)

Stampa su 136 colonne con possibilità di scrittura in espanso.

Compatibilità grafica CENTRONICS GRAPHICS

H071 Seriale Rs-232 L. 190.000

H067 Centronics L 190.000

Stampanti
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GENDER CHANGER TESTER RS-232/V24

I gender changcr servono per poter risolvere i problemi di intcrconncs-

Collcgando ai computer periferiche diverse, capita di frequente di trovar-

si di fronte al problema, per esempio, del cavo con connettore maschio e

della stampante con connettore maschio.

COME RISOLVERE IL PROBLEMA ?

Semplice con un GENDER CHANGER femmina/femmina potete effet-

tuare il collegamento senza dover rifare un nuovo cavo.

Tutti i prodotti hanno una configurazione dei piedini 1:1

Il collegamento di periferiche RS-232 al contrario delle parallele, com-

porta sempre una serie di problemi dovuti ai diversi segnali di controllo

presenti in questo standard.

Grazie a questi tester potrete tener sotto controllo tutte le principali li-

nee utlizzatc nelle seriali.

Tutti e due i tipi sono forniti con connettori Maschio/Femmina per cui

possono essere inseriti in qualisiasi punto

del collegamento.

1
Ingresso Uscita CODICE PREZZO

|

25 M
25 M
25 F

25 M
25 F

25 F

L071

L072

L073

7.000

7.000

7.000

MINI TESTER
Grazie a 7 led vengono tenuti sotto

controllo i seguenti segnali:

TD(2), RD(3), RTS(4), CTD(5),

DSR(6), CD (8) e DTR(20)

ATTENZIONE!!!
Le abbreviazioni usate corrispondono a:

25 M = connettore tipo Canon 25 poli maschio
25 F = connettore tipo Canon 25 poli femmina
36 M = connettore tipo vaschetta (Centronics) maschio
36 F = connettore tipo vaschetta (Centronics) femmina

ADATTATORI RS-232

L101 L. 16.000

11.000

11.000

11.000

11.000

CHECK TESTER
I
Con 18 led di cui 9 rossi e 9 verdi

I I led rossi indicano lo stato “alto" 1

e quelli verdi lo stato “basso" 0 ,
il

transito dei dati e' segnalato dall' ac-

censione di entrambi

I Le linee sotto controllo sono la 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1, 19 e 20

ADATTATORI D’ INTERFACCIA
Adaitatori per porte seriali da lipo AT
Ibm a XT e viceversa

Grazie a questo sistema semplice ed economico, potrete modificare in un

istante un collegamento RS-232.

|
Ingresso Uscita CODICE

9 F 25 M L078

9 F 25 F L079

25 F 25 F L080

Prezzo

|

7.500

7.500

7.500

REVERSER

WIRING BOX
Alle 24 lince corrispondono su entrambi i lati

24 prese, nelle quali si inseriscono a pressione

appositi ponticelli ad attacco rapido. Indi-

spensabile per il progetto o la verifica di un

collegamento RS-232

II reverser incrocia il pin 2 (Transmit Da-

ta) con il pin 3 (Rcccivc Data), evitandovi

di preparare un cavo incrociato.

Monta due connettori 25 poli maschio e

femmina

L. 20.500

SURGE PROTECTOR
Per un trasferimento dati garantito da er-

rori. Sulle principali lince sono inseriti de-

gli speciali circuito MOS a risposta istanta-

nea che neutralizzano ogni tipo di distur-

bo. E’ utilizzabile in qualsiasi punto della

rete dati.

L062 L 10.000 L085

JUMPER BOX
Una volta stabilia la giusta configurazione

(con il WIRING BOX) potete renderla per-

manente con questo Jumper Box.

Basta fare sul circuito delle semplici saldature

e farete a menu di un costoso cavo speciale.

L. 7.600

Adattatori



Software

I Borland e' sicuramente uno dei nomi piu' conosciuti nel settore software Ms-Dos. Con una politica a livello mondiale
I di prezzi bassi e alte prestazione, e' riuscita a superare in gran parte il problema delle copie illegali.

I Alcuni pacchetti sono ormai diventati per migliaia di utenti di uso quotidiano.

I Fondamentali sia a livello di utilizzo per la programmazione professionale che a livello didattico sono i linguaggi e I

I compilatori. Turbo Pascal e’ sicuramente il piu' diffuso compilatore di questo linguaggio disponibile in Ms-Dos.
I Grazie poi ai ToolBox disponibili in abbinamento con questo linguaggio potrete sfruttare a pieno le potenzialità’ sia
I di grafica che di archiviazione dati del vostro computer.
I Tutti i programmi sono forniti con manuali autoesplicativi e consentono sia una semplice installazione che un ap-
I prendimento graduale delle procedure.

]

Alcune procedure sono disponibili solo con manuale in inglese, ma grazie ai numerosissimi esempi riportati non
I comportano alcuna difficolta' di utilizzo.

Codice
5.25" 3.5"

Descrizione Tipo programma Versione Prez2o

S100 Sili Turbo C Linguaggio di programmazione 1.5 ING 54.000

S101 S1 12 Turbo Pascal Linguaggio di programmazione 4.0 ITA 99.000
SI 02 S1 13 Trubo Pascal Database Libreria di routines da utilizzare con Tur-

bo Pascal per la creazione di archivi

3.0 ITA 49.000

SI 03 Si 14 Turbo Pascal Graphix Libreria di routines da utilizzare con Tur-

bo Pascal per la gestione della grafica

e delle finestre

3.0 ITA 49.000

Si 04 Si 15 Turbo Pascal Tutor Corso interattivo di Turbo Pascal 3.0 ITA 49.000

S105 Si 16 Turbo Pascal Editor Editor per la realizzazione di program-

mi Pascal

3.0 ITA 49.000

S106 Si 17 Turbo Pascal Game-
works

Libreria di Utilities e funzioni per la rea-

lizzazione di giochi in Pascal

3.0 ITA 39.000

S107 Si 18 Paradox Database relazionale 2.0 ITA 290.000
S108 S119 Sidekick Utility di gestione archivi, calcolatrice,

agenda, da utilizzare in sovrapposizio-

ne con altri programmi

1.5 ING 59.000

Suo Si 21 Turbo Assembler Editor+ Assemblatore per la realizzazio-

ne di programmi in L.M.

1.0 ITA 89.000

S089 — Quattro Foglio elettronico professionale 1.0 ING 59.000

S130 S131 Quattro - Pro Foglio elettronico multifinestra con grafi-

ca interattiva e possibilità di emulazio-

ne di altri tabelloni come Lotus 1-2-3

ecc.

1.0 ITA 290.000

LOGISTIX MS-Dos
Il tabellone elettronico c sicuramente

uno dei programmi più utilizzati su
|

Personal Computer. Quando si parla

di spreadsheet si fà normalmente ri- j

ferimento a programmi tipo Iotus

123 o a Multiplan ma ne esistono altri J
sviluppati sulla stessa filosofia c

pur costando molto meno offrono le
|

stesse possibilità dei più famosi <

qualche volta anche possibilità supc- I

logistix c sicuramente uno di questi. I

Completamente ITALIANIZZATO,
j

sia per quanto riguarda i comandi c

gli Help da video, sia per il manuale f

molto completo (oltre 200 pagine).

I Principali funzioni:

I Tabellone elettronico

I Database - per la gestione di archivi tabellari

I Time Planning - per la pianificaczaione del tempo
I Grafica per la presentazione dei dati sia su video che s stampa

59.000

Windows 3.0

Fai un salto di qualità con Windows
3.0. I.' ultima versione del potente

ambiente di lavoro della Microsoft

completamente riscrìtto e migliora-

Qucsta versione unica, sia per 286
j

che 386 si differenzia dalle prece-
|

denti per una interfaccia grafica

mollo più curata ed una gestione

della macchina completamente rivi-

sta per poter gestire al meglio sia la

memoria che la CPU.

I Versione originale ©
le in inglese.

I Dischi da 3,5"

1 manua-

, 189.000
SUPER OFFERTA D-MAIL

WINDOWS 3.0 + MOUSE 229.000

BORLAND



0-Maii
XENIX SCO 286 - 386

Se avete la necessita’ di utilizzare il

computer con piu' posti di lavoro

Xcnix-Unix c' sicuramente il siste-

ma piu' sicuro e piu’ adatto. Creato

al contrario di Ms-Dos apposita-

mente per una gestione Multiuten-

tc consente di sfruttare a pieno le

potenziatila' della macchina dando
la possibilta’ di creare un sistema

modulare e di altissima affidabili-

Potrete utilizzare il computer oltre

che come multiutentc anche come
MULTITASKING far cioè' "gira-

re" piu’ programmi contcporanca-

mente sulla stessa macchina senza

necessita’ di altro Hardware ag-

giuntivo.

Xenix e’ stato sviluppato come prima versione dalla Microsoft c successi-

vamente implementato secondo gli standard UNIX dalla SCO (The San-

ta Cruz Operation). Oggi Xenix c’ il sistema operativo installato in oltre

I’ 85% dei sistemi che operano in ambiente UNIX.
Potrete installare Xenix in una partizione del Vostro Hard-disk utilizzan-

dolo in alternativa con Ms-Dos. Grazie alle Utilities fomite con il sistema

operativo potrete trasferire dati direttamente da Dos a Xenix.

XENIX Operating System

Questa c la parte di sistema operativo che normalmente viene installata

per l'utilizzo di procedure Xcnix-Unix. 15' composta dai dischetti che.

per leversioni 286 sono in formato 5,25 360Kb, per le versioni 386 sono

in formato 5,25’ 1,2Mb, c dai manuali di installazione ed utilizzo.

XENIX Development System

Il Development System contiene tutte le Utilities per la creazione e la

gestione di programmi in "C" c in "Assembler" .compreso il compilatore

"c" e il Masm Macro assembler.

Sono comprese nel pacchetto tutta una serie di tools che consentono

anche la creazione di programmi da far girare in ambiente DOS

XENIX Text Processing
Io SCO XI5NIX System V Text Processing Systen contiene tutta una

serie di Utilities per la preparazione c la formattazione di testi. Potrete

cioè’ preparare le stampe di testi o manuli in forma semplificata rispetto

ad un normale Text editor. E’ compreso anche uno Spclling check per il

controllo degli errori.

Cod. Desxcizione Vers. Prezzo !

S091 XENIX Operating System 286 2.2.1 590.000

SI 63 XENIX Operating System 386 GT (ver-

sione che consente l'installazione an-

che su Hard-Disk ESDI o SCSI

2.3.1 990.000

S122 XENIX Development System 286 2.2.1 490.000

S164 XENIX Development System 386 2.3.1 1.190.000

SI 23 XENIX Text Processing 2.2.1 290.0001

GeniScan Gs-4500

Scanner manuale con risoluzione fino a 400 dpi.

Viene fornito completo di software per acquisi-

zione immagini e riconoscimento OCR.

Mouse Genius F303

Mouse di alta qualità da collcgarc su Rs-232 o
come Ps/2 Mouse. Viene fornito completo di

adattatori, tappetino, portamousc, software.

Espansione di memoria
EMS per AT

Espansione di memoria per At della Micron
Technologies. Già completa di 1 Mbyte di n
può essere espansa fino a 2 Mbyte con dei chip

41256. Viene fornita completa di software di ge-

stione per una completa compatibilità EMS.

UNITA’ di BACKUP 40 Mbyte (Alloy)

Per chi utilizza il computer per archiviazione di dati o per fini contabili, la sicurezza dei dati e’ un problema fondamen-

tale. Oggi c’ mollo diffusa la tecnica dei FAST backup che consentono di effettuare copie in tempi abbastanza brevi,

ma con risultati che spesso mettono in crisi quando, dopo magari aver perso dei file si tenta di recuperare dei dati dai

dischetti. Questa unita’ di backup che può' essere installato su qualsiasi computer At MS-Dos.
Utilizza come controller quello dei floppy e viene installato in modo molto semplice come se fosse un normale drive da
3". Il software fornito gestisce tutte le funzioni del drive, dalla formattazione della cassetta al backup vero e proprio

alla verifica e naturalmente all'eventuale rcstore.

Drive da 3 pollici da collegarsi come drive B
Capacita' fino a 40 Mbyte con Cassetta tipo DC2000
Software di gestione ResQ e manuale di istruzioni (in inglese)

P-W
ResQ

Long Tèrm Data Backip

399.000H040 (prezzo di listino 1.250.000)



I Data Bank D-Mail

1 Questi due data bank che abbiamo scelto di proporvi si differenziano dai normali per le funzioni che sono state implementate.

I Oltre cioè alle normali funzioni di archiviazione di nomi c numeri telefonici presentano tutta una serie di possibilità che ne consentono l'utilizzo come
I delle agende calcolatrici.

I Al contrario di altri, non hanno limitazione nella lunghezza del nome o numero telefonico e permettono di poter archiviare anche messaggi c

I annotazioni.

I Potrete programmare i vostri appuntamenti, c all' ora c giorno in cui volete il data bank vi segnala con un bip che avete un appuntamento, visualizzan-

I do sul display il messaggio che avrete impostato.

2

DATA BANK YOUNG
I La agenda, calcolatrice, computer

nel palmo della mano.
Grazie ad un altissima integrazione, so-

no state racchiuse in questo data bank
tutte una serie di funzioni incredibili:

I Orologio con ore, minuti, secondi
I Calendario con giorno, mese,

giorno della settimana

|
Sveglia

“I Calcolatrice a 12 cifre

I Cambiavalute, si possono impostare 3 diversi cambi ed effettua-

re immediatamente il calcolo in una delle valute impostate
I Programma degli appuntamenti con messaggi abbinabili

I Rubrica telefonica

I Schedario personale con codice di accesso segreto

I 1000 caratteri di memoria
I Display alfanumerico con possibilità di scroll orizzontale

I tastiera alfanumerica a 48 tasti

I dimensioni in cm 5,5*8,5*0,

5

P040 19.900

CALCOLATRICE DA TAVOLO
Calcolatrice professionale da tavolo a 10 ci-

fre.

O
oO

Perfetta per l’uso sulla scrivania, grazie alla

a forma ergonomica e al grande display.

Alimentata ad energia solare e batterie, fon-

ia in qualsiasi condizione di luce.

Quattro operazioni, percentuali, radice qua-

drata, memoria.

B j I 1

#sr;

CALCOLATRICE MAXI-CIFRE
Calcolatrice con grandi numeri !!!

Realizzata con tasti di grosse dimensioni e

display gigante. Alimentata ad energia so-

viene fornita in una custodia traspa-

io sul display c apribilc sulla tastiera.

I Non più problemi di lettura grazie al super

I display.

DATA BANK PROFESSIONAL
Il massimo dell' efficienza Orologio,

sveglia, calendario, calcolatrice a 12

cifre, cambiavalute, programma ap-

puntamenti, rubrica telefonica,

schedario personale, gestione conto

corrente c carte di credito, crono-

metro e tanto altro in soli 10 era.

Oltre alle caratteristiche del model-

lo Young, permette la tenuta conta-

bile di 3 conti correnti e di 3 carte

di credito. Potrete avere in qualsiasi

momento il saldo del vostro conto

corrente o I' utilizzo della carta di credito.

Tutte le caratteristiche del modello Young
Tastiera a 50 tasti in gomma a rilievo con serigrafia delle doppie

funzioni

Gestione di 3 conti correnti bancari

Gestione di 3 carte di credito

Cronometro con possibilità di conteggio avanti o indietro

Calcolatrice con memoria
Gioco del testa o croce

Dimensioni in cm 10,5*6,5*0,7

P043 con 3600 caratteri di memoria
P044 con 20000 caratteri di memoria

38.900

49.000

HEXAGLOT-T150
Il traduttore simultaneo

Con Hcxaglot hai in tasca un vero c

proprio interprete multilingue. Grazie

ad un vocabolario di ben 16700 termini

in 6 lingue (Inglese, Spagnolo, France-

se, Tedesco, Italiano, Portoghese) vi

consente l'utilizzo anche a livello di stu-

dio delle lingue.

Grazie alle 150 frasi prcimpostatc po-

trete risolvere qualsiasi situazione, in

viaggio, in caso di emergenza, al risto-

rante, in banca o per problemi finanzia-

ri. C sufficiente ricercare per argomen-

to nella lingua che conoscete, c auto-

maticamente avrete la traduzione in

una delle 6 lingue.

& poi non .ricordate esattamente come

è scritta una qualsiasi parola, sono suf-

ficienti 3 lettere per effettuare la ricer-

ca all'interno del vocabolario.

Come se non bastasse, potrete escra-

nelle lingue giocando con uno dei 6 giuochi che metteranno alla

prova le vostre conoscenze.

L. 129.000



Accessori

CUBO DISK

I Porta dischi di forma nuova, può’

I contenere 15 dischetti da 3 pollici

I e mezzo. Viene fornito completo
I di coperchio anteriore in plastica

I trasparente che oltre a chiudere
I il portafloppy ne blocca l’apertu-

COPRICOMPUTER

I Copricomputer in materiale

I plastico trasparente. Pro-

I leggono il computer dalla

I polvere c da urti accidcnta-

Codice Tipo di computer Prezzo

E027 C64 Vecchio modello 7.900

E028 C64 Nuovo modello 15.000

E070 C128 19.000

E106 Amiga 500 15.000

TURBO
COCKPIT

Joystick con 6 microswitch, con
due prese di pilotaggio c 2 pul-

santi autofirc con regolazione di

velocita’ di fuoco.

Indicato per i simulatori di volo.

IN-

FILTRO ANTIRIFLESSO

Di semplice installazione su

tutti i tipi di monitor, lo

schermo antiriflcsso è real-

mente una necessità per tutti

coloro che trascorrono molto
tempo davanti al video.Hvita

infatti affaticamento visivo,

emicrania, stress ed il conse-

guente calo di efficienza, eli-

I minando il 90% dei riflessi e diminuendo al tempo stesso il fé

I salo dallo sfarfallamento dei caratteri, con notevoli vantaggi in

I leggibilità.

I E075(per monitor 12")

I E 1 1 1 (per monitor 1 4”)

L. 21.000

L 23.000

BOX FLOPPY

Box razionali e protici, indispen-

sabili per larchiviazionc dei di-

schetti

Questi contenitori sono tutti rea-

lizzati in materiale antistatico e

sono fomiti conscrratura con

doppie chiavi

Codice Tipo Floppy Capacità PREZZO
E094 MF 3,5” 40 16.000
G002 MF 3,5" 100 19.000
G009 FL 5,25“ 50 16.000
E024 FL 5,25 90 19.000

SPACE FLOPPY BOX

Spacc Floppy Box rappresenta la

nuova generazione dei contenitori

per floppy.

Costruito interamente con materiali

antistalici cd antiurto, può' contene-

re, nella versione 330 30 microfloppy

da 3,5" e, nella versione 550 40 di-

schi da 5,25”. Grazie alla rivoluzio-

naria posizione di lavoro verticale o
orizzontale cd al doppio sistema di

chiusura (pulsante -Fchiavc), e’ un
sistema di archiviazione comodo c
sicuro, ideale per chiunque.

Gli ingombri dei portafloppy Spacc
costituiscono una particolarita' unica

fra i contenitori per floppy: possono
infatti essere comodamente alloggia-

to in una valigetta 24 ore.

G016 per floppy da 3,5

G017 per floppy da 5,25

L. 20.000

L. 22.000

SCHERMO ANTIRADIAZIONI

I tubi catodici dei moni-

tor, pur essendo creati

per una bassa emissione

di radiazioni dannose al-

la vista, causano comun-
que dei problemi sia di

affaticamento che di di-

sturbo vero e proprio del

nostro sistema visivo.

Questi schermi realizzati

con delle speciali lastre

acriliche, oltre a miglio-

rare la leggibilità’, ridu-

cono fino al 95% I’ cmis-

di radiazioni dan-

;c alla vi

Sia adattano sia a monitor che a terminali sia di 12 che di 14 pollici. Si

fissano con del velcro e possono essere rimossi per la pulizia grazie ad
speciale incastro.

G008



NASTRI PER STAMPANTI
Cod. TIPO STAMPANTE IPz 5Pz lOPz

D027 Amstrad DPM 3160 6.500 6.200 5.900
D027 Amstrad DMP 2000 6.500 6.200 5.900
D028 Amstrad DPM 4000 7.500 7.200 6.900
D029 Amstrad LQ 5000 12.800 12.100 11.500

D030 Amstrad PCW 8512 9.000- 8.600 8.200
0031 Amstrad PCW 9512 6.500 6.200 5.900

D024 Apple Scribe 12.800 12.200 11.600

N008 Brother m 1009,8009 5.600 5.400 5.200

D032 C.ITOH 8510 6.500 6.200 5.900

N008 Centronics GLP3101.GLP II 5.600 5.400
N008 Centronics MD3001 5.600 5.400 5.200
NO1

1

Centronics 120-122-150-152 4.000 3.800 3.700
D043 Centronics 262 B/N 29.000 27.500
D044 Centronics 262 colore 45.000 42.500 40.000

N006 Commodore MPS 801- 5.600 5.400 5.200
N007 Commodore MPS 802- 8.400 8.000 7.600
N007 CommodoreVC 1526,4023 8.400 8.000 7.600
N008 Commodore MPS 803 5.600 5.400 5.200
N002 Commodore Mps 1000 5.200 5.000 4.800
D016 Commodore MCS801-b/n 21.000 20.000 19.000
D017 Commodore MCS801-col. 33.000 31.400 29.900
D021 Commodore 1230 11.000 10.500
N1200 Commodore 1200 8.000 7.600 7.300
NO1

1

Commodore 1361 4.000 3.800 3.700
D021 Commodore 1500 11.000 10.500 10.000
N005 Commodore 1525 7.700 7.200 6.700
DO22 Commodore 6400 nylon 7.200 6.900 6.600
D023 Commodore 6400 multistrike 8.100 7.700 7.400
NO1

1

Commodore 8023, 4.000 3.800 3.700
N001 Commodore 8024 4.900 4,700 4.500
N012 Commodore Dps 1101 3.000 2.900 2.800

N003 Citizen AL 10 6.500 6.200 5.900
N1200 Citizen 120d - 180 d 8.000 7.600 7.300
N003 Citizen Msp 10-20-40-50 6.500 6.200 5.900
N004 Citizen Msp 15-25-45-55 8.000 7.600 7,300
D033 Citizen Hqp 40 7.000 6.700 6.400
D034 Citizen HqP 45 8.500 8.100 7.700
D033 Citizen Tribute 124 7.000 6.700 6.400
D035 Citizen Tribute 224 8.500 8.100 7.700

D022 Diablo HYTYPE II nylon 7.200 6.900 6.600
D023 Diablo HYTYPE multistrike 8.100 7.700 7.400

N002 Epson Lx 80- 5.200 5.000 4.800
N003 Epson Mx 80-82-85-90 6.500 6.200 5.900
N003 Epson FX 80-RP 80-RX 70-80 6.500 6.200 5.900

N003 Epson Fx 800-850- 6.500 6.200 5.900

N004 Epson Mx 100-105 8.000 7.600 7,300

N004 Epson Fx 100-105 8.000 7.600 7.300

N004 Epson Fx 185-286-1000 8.000 7.600 7.300
N004 Epson Rx 100 LX 1000 8.000 7,600 7.300

0033 Epson LQ 500-800-850 7.000 6.700 6.400

D034 Epson LQ 1000-1050 8.500 8.100 7.700

Cod. TIPO STAMPANTE IPz 5Pz lOPz

D035 Epson LQ 2500/2550 8.500 8.100 7.700

N8100 General Electric 3-8100 11.200 10.700 10.200

NOI 2 Ibm 82/c 3.000 2.900 2.800

N007 Legend 808,880,1080, 8.400 8.000 7.600
N007 Legend 1380,Vp160 8.400 8.000 7.600

N001 Honeywell serie lina rosy 4.900 4.700 4.500

N008 NCR 6434 5.600 5.400 5.200

D032 Nec 8023-8025-8027-8510 6.500 6.200 5.900
D032 Nec APC 8023- APC HI

6

6.500 6.200 5.900
D032 Nec Astra 2080 6.500 6.200 5.900
D032 Nec PC8000-8023- 6.500 6.200 5.900
D032 Nec PC8024-8025-8027 6.500 6.200 5.900 l

0022 Olivetti DM90 - DM100 11.000 10.500 10.000
D037 Olivetti DM 105 BLACK 12.000 11.400 10.900
D038 Olivetti DM 280-290-292 9.000 8.600 8.200

N003 Panasonic JB3021 6.500 6.200 5.900

D028 Riteman 15 7.500 7.200 6.900
D027 Riteman F Plus 6.500 6.200 5.900 1

N005 Seikosha Gp 100,Gp 250 7.700 7.200 6.700 I

N006 Seikosha GP 500A.550 5.600 5.400 5.200 1

D016 Seikosha GP700 B/N 21.000 20.000 19.000

D017 Seikosha GP700 colori 33.000 31.400 29.900
D045 Seikosha SP 180 18.000 17.000 16.000

,

D030 Seikosha SP 800 9.000 8.600 8.200 !

D039 Star LC 10 7.000 6.700 6.400
D040 Star LC 24/10 HD 8.000 7.600 7.300 l

D020 Star Delta SD10- Print 160 10.600 10.100 9.600

D019 Star Radix 10 - SRIO 18.000 17.000 16.000

D042 Star Radix 15-SR15 14.600 13.800 13.100

D026 Star NL10-ND10-NP10 9.900 9.500 9.100

D026 Star NR-10-NX10 9.900 9.500 9.100

N001 Tally 1000 4.900 4.700 4.500
N007 Tally MT80 - Spirit 8.400 8.000 7.600

N010 Tally MT 130-140-145-180 11.700 11.200 10.700

N010 Tally MT 280-281-290 11.700 11.200 10.700

D006 Carta termica per Fax
(210mmx30mt) 11.000 10.500 9.900

D018 Carta termica per Fax

GE 3-8100 - (216mmx30mt) 11.000 10.500 9.900

Prodotti per Laser PP8

D049 Toner per 5000 copie 119.000

D050 Developer per 30000 copie 490.000

D051 Cinghia fotoconduttiva per 15000 copie 189.000 |

Ordiniper FAX ^
055-353.642

p Ordini Telefonici

055-352

5

Nastri

Stampanti



I-cggio ergonomico da

plico morsello al tavo-

lo.

Può' essere orientalo

in qualsiasi posizione

per ottenere il posizio-

namento piu' adeguato

al posto di lavoro.

Completo di riga se-

gnalinee e clips per la

tenuta del foglio.

E120

CLIP COPY HOLDER

SUPPORTO VERTICALE

Con questo accessorio potrete montare vertical-

mente il vostro PC in modo da rendere più otti-

male la sistemazione della vostra scrivania.

Si adatta a tulli i tipi di PC XT e AT.

EOI 9 _ 29.000

PORTAMOUSE + PENNE

Come il precedente ma
con in piu’ un vano M
porla penne

0G004 1

BRACCIO
PORTAMONITOR

Se vuoi ottimizzare lo spazio sulla tua scrivania

questo braccio snodabile e’ quello che ti occor-

Costruito per essere utilizzato sia per sorregge-

re il monitor che la tastiera grazie alla robusta

struttora può' reggere anche dei terminali veri e
propri.

Massimo carico 25 Kg
Base della piattaforma 33’31 cm
Orientabole con un angolo di 180 gradi

Costruzione in metallo e plastica

Viene fissato al tavolo con un morsetto;

G010 L 99.000

SUPPORTO GIREVOLE
PER MONITOR

Con il nosiro supporto girevole, con un sempli-

ce movimento potrai posizionare il monitor nel

modo più favorevole per la tua VISTA e la tua

schicna.I due modelli che presentiamo si adat-

tano a tutti i tipi di monitor.

E112 (per monitor 12")

Eli 3 (per monitor 14")

PORTA MOUSE

*
I>a applicare al computer o
al monitor con del biadesivo,

evita di lasciare sul tavolo il

mose quando non viene uti-

COPRISTAMPANTI
Copristampanti in tessuto PVC
Per stampanti tipo Mps802, Tally MT80, Lc-

E063 L 12.000

Per stampanti tipo Mps803, Brother M1009

G007 L 12.000

PORTA STAMPANTI

Supporti per stampanti adattabili a qualsiasi ti-

po di macchina si a 80 che 132 colonne.

Consentono una regolare alimentazione della I

carta alla stampante in un minimo spazio.

G015 4.000

SUPPORTI PER
STAMPANTI

Supporto elegante e pratico realizzato in plexi- I

glas, trasparente fumé’.

Permette il controllo dei moduli durante la

stampa e consente l'utilizzo della stampante e

dei moduli sullo stesso piano di lavoro rccupcr-

nado integralmente lo spazio occupato dai mo-
duli.

G01 3 per 80 colonne L 45.000
G01 4 per 132 colonne L 52.000

Il
Assistenza Tecnica

055-676.010

Accessori



Software

C-64

Guida al Commodore 64

I Questa guida,

I giunta ormai alla

I Vili edizione è si-

I curamentc uno dei

1 testi più diffusi c

completi realizzati

I per il C64. Questa

1 nuova edizione di

I quasi 400 pagine,

I completamente ri-

| scritta e aggioma-

partcndo da

a descrizione

I della macchina

1 consente anche a

GUIDA
ALCOMMODORE 64

I chi ni n è esperto di computer di realizzare pro-

I grammi o sfruttare le possibilità del computer.

SYNTHY (Abacus)

|
Consente di crca-

e di memoriz-

I cali sul C64, agen-

I do sulla forma

] d'onda di ciascu-

a delle tre voci

I del SID per ottc-

•c dei brani po-

I lifonici. Conmunivi, con la bm
I possibilità di agi-

I re suU'invilunno.

|
sui filtri, sul volu-

e sulle modu-
I lazioni dei segna-

I li, permette di

muiarc qualsiasi strumento. li’ in oltre possibile

variare la velocità di esecuzione dei brani me-
morizzati.

Completo di manuale in italiano.

DARK - ROOM
Questo programma c'

stato crealo per la ge-

stionc della camera «t • ;

oscura. Grazie ad una iVr^rnCYV '

serie di tabelle contcnu-

te all' interno del prò- - - ^ gij— — ‘

gramma e’ possibile sta-

bilire gli esatti tempi di

sviluppo per qualsiasi ti-
*

po di pellicola in bianco

qualsiasi tipo A
di sviluppo c con even- V
tualc calcolo delle diffe-

^
di temperature o delle sovra-sottoesposi-

SCREEN EDITOR

Chiunque pro-

grammi in basic

con il CM cono-

sce il problema

della gestione

dello schermo.

Creare delle ’vi-

dcatc' di presen-

tazione o delle

routine di input

controllato

semplice e rapida.

Questa utility ti WM
"

.1- .-*»permette di risol-

vere questo problema. Potrai disegnare delle

’vidcate’ direttamente sullo schermo con i sim-

boli grafici e i cursori, senza preoccuparti di

creare linee di print c, allo stesso tempo defini-

re i campi dove effettuare l'input dei dati in

modo controllalo. Cioè potrai definire dove im-

mettere dati numerici, alfanumerici, di lunghez-

za predefinita. Grazie a 8 nuovi comandi basic

potrai realizzare i tuoi programmi in modo
molto più veloce c professionale.

Fornito su disco completo di manuale in

inglese.

S067 LI 2.000

CHARTPACK (Abacus)

Questo program-

ma ti permette di

avere rappresen-

tazioni grafiche

dei tuoi dati sotto

forma di dia-

grammi, isto-

grammi o dia-

grammi a torta,

lì' compatibile

con le tabelle del

programma BU-
S1CALC

, è pos-

sibile cioè utiliz-

zare le tabelle già

elaborate per potere

zioni grafiche.

Potrai collegare, oltre alle normali stampanti

Commodore, qualsiasi stampante con interfac-

cia parallela Centronics, tramite un cavo tipo

e delle rapprcscnta-

Potrai anche ottenere dei grafici oltre che su

scala lineare anche in scala logaritmica. li’ pos-

sibile inoltre gestire la loro disposizione sul vi-

deo.

Completo di manuale in italiano

Disponibile solo su disco

L 12.000

SIMON’S BASIC

Simon's Basic c'

sicuramente la

cartuccia di Utili-

ties piu’ conosciu-

ta per il C64.

Realizzata da Si-

mon un ragazzo

inglese di 14 anni

e poi’ ampliata e

perfezionta diret-

tamente dalla

Commodore, li

rione ben Tm
4 comandi

istruzioni per ampliare il basic del tuo compu-
ter.

Sono stati implementati tutti i comandi di ge-

stione della grafica, per gli sprites, per il suono,

per I' utilizzo in basic di joystick c paddlc, in-

tutto quello che mancava al basic del

C64.

La cartuccia occupa solo 8 kbyte di memoria e

tutti i comandi possono essere essere utilizzati

all’ interno di programmi basic.

I Programma originale su cartuccia

l Manuale amplissimo con tutti i comandi
spiegati e commentati con esempi, in in-

WORD PRO 3 +

Tutti i possessori di C64 sicuramente conosco-

no Easy script, il piu' famoso word processor

per Commodore. Ma sicuramente non tutti san-

no che per la realizzazione di questo program-

ma i suoi autori si sono ispirati ad un altro

word-processor c cioè’ a WORD-PRO realizza-

to nelle prime versioni per la serie PET.
Word-Pro 3+ e’ sicuramente il programma di

trattamento testi piu' professionale esistente

per il C64. Oltre alle normali funzioni presenti

su Easy script offre una serie di possibilità’ uti-

lissime per chi deve utilizzare il computer come
macchina da scrivere.

Fornito su disco completo di manuale di

istruzioni inglese + manuale in italiano

fornito su dischetto da stampare.

L 24.000



D-Maifl

ROBOTARM SVI 2000
Un’opportunità' unica, dato il prezzo eccezionale, per imparare a conoscere ed utilizzare le tante
possibilità' della robotica.

Con questo piccolo robot di addestramento e’ possibile imparare il pilotaggio tramite computer di
apparecchiature esterne.

Braccio robot scmiprofcssionalc costruito realisticamente per scopi didattici c pratici. Mobile su 5
assi, zona d'azione 180 gradi in verticale c 270 in orizzontale.

Montaggio intercambiabile di pinza, paletta o ma-
gnete.

Provvisto di lampadina incorporata. Piattaforma sta-

bile con 4 ventose.

Pilotaggio tramite due joysticks (i piu' comuni) con
prese a 9 poli.

Pilotabile dal computer se si dispone di un interfac-

cia adeguata.
Dati tecnici: Funzionamento a batterie (torcia - il va-

no batterie si trova nella piattaforma)

Robot di colore giallo, con piattaforma nera
Misure: 380x280x195 mm. Peso Kg. 1,75
Nella fornitura NON sono incluse batterie e joy-

sticks.

E059

Espansione di Memoria
256Kb per C-64 (1764)

Periferica facilissima da connettere, c’ utile per

chi voglia ampliare la memoria del proprio Ci-

fri. Infatti, moltiplica per 5 la memoria del Ci-

fri, aggiungendo 256k di memoria Oltre all' uti-

lizzo come estensione della memoria per i pro-

grammi che la prevedono (come il geos) c’ pos-

sibile memorizzare dati o programmi nell’e-

spansione stessa e richiamarli, utilizzandola co-

me drive virtuale.

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

La cartuccia di espansione 1764 RAM
Il RAM DISK DOS, un Sistema Operativo

che permette di usare l'espansione co-

me un drive 1541, con LOAD e SAVE
quasi immediati.

Programmi dimostrativi delle funzioni

del 1764 e test diagnostici

Driver per GEOS 1.3

L 99.000

Adattatore Telematico

1.' unico modem omologato da utilizzare diret-

tamente con il Commodore 64.

E' possibile il collegamento sia con Videotel

che con altre banche dati, che con altri utenti.

Fornito completo di software residente sullo

stesso adattatore richiede solo il collegamento

con la linea telefonica conte un normale appa-

INTERFACCIA
MICRO-ROBOT

Questa interfaccia ti offre l’opportunità di pilo-

tare il tuo ROBOTARM SVI 2000 tramite il I

C64 o il C128 (D).

Basta semplicemente programmare il computer I

c vedrai come ti sarà facile controllare il robot [
senza bisogno del Joystick.

L'interfaccia consiste di una cartuccia testata I

pronta per l'inserimento nella USER-PORT del I

C64 o C128 (D),c di un cavo di collegamento di I

circa l,4mt.

o parte della fornitura:

n programma dimostrativo in basic

na lista di comandi
n manuale di istruzioni in italiano

na descrizione tecnica dell'interfaccia.

1541/1571 Drive

Alignment

Chiunque possie-

da un drive pei

Commodore 64 c

128 prima o poi

si troverà di fron-

te il problema

dell' allineamento

del drive.

I problemi

no normalmente

con difficoltà di

caricamento dei

programmi,

ad arrivare

impossibilità

utilizzare il drive,

sia in lettura che in scrittura. Questo program-
ma che i fornito insieme con uno speciale di-

schetto preregistrato con segnali analogici, per-

mette a chiunque di poter effettuare controlli e

tarature di drive, sia originali che compatibili.

Basterà seguire le istruzioni che appaiono a vi-

deo e con il solo ausilio di cacciavite potrete ri-

sistemare la vostra unità a dischi.

Oltre all’ allineamento potrete verificare e tara-

re tutte le altre funzioni compresa la velocità.

1541/1571
Lmivc Auxynnichn

frtf V* =
|f

'""oSSKS"

S094 L 35.000

Espansione di memoria per AMIGA 500

L’ ultima novità in fatto di espansioni per Amiga.

Una espansione interna per Amiga 500 da 4 Mbyte che potrete configurare a seconda delle vostre

esigenze o come una 512Kbytc, 1Mbyte, 2 o 4 Mbyte. Viene fornita senza Ram e monta delle

memorie tipo 44256 (256K * 4).

L’ espansione si compone di due parti: la prima, 1' espansione vera c propria che monta le ram c,

la seconda un circuito da montare sotto il Gary.

Completa di clock c isl razioni.

Accessori

C-64



D-Mail
Pezzi di ricambio ORIGINALI per COMPUTER

(Commodore - Sinclair - IBM compatibili)

A226-08 68010 CPU-81

CW ZMHZ

6570 CONTR. TASTIERA
ROM KICKSTART 1.3

A186-1241464-

90 226/01
901227/03
901225/01

906108/01

906112/01

906107/01
906111/01

906114/01

251527/02
901522/06
901502/01

ROM KERNAL
ROM CHAR. GEN.

6581 SIO

6510 MICROPROC. CPU
6569 VIC II VIDEO CHIP
82S100 PLA
8701 CLOCK generalor

7406/7416 BUFFER INV.

4066 IC QUAD SWITCH
7805;REGOLATORE
7812 REGOLATORE il;:

CRVSTAL 17,734 MHZ
AUMENTÀTORE ORIGINALE' 902503/06
ALIMENTATORE ORIG. 2.5A

901527/01

Al78 Z.80 B CPU 906150/02
A109 8722 MMU 310389/01
Alio 8721 PLA 315012/01
A 107 8563 CRT CONTIMI 315014/01
A111 8566 PAL VIDEO 318009/01
A191 8502 315020/01
A074 ROM 128 CHAR GENER. 390059/01
A049 ROM BASIC S4000
A051 ROM BASIC S8000
A070 ROM KERNAL SCOOO
Al48 RF MODULATOR
A035 7407/7417 BUFFER
A145 ROM 64 KERNAL BASIC
A075 KIT UPGRADE ROMS 12l

COMPLETOJS^RÓM'S)
A075/1 ROM n.1 KIT UPGRADE
A075/2 ROM n-2 KIT UPGRADE
A075/3 ROM n.3 KIT UPGRADE
(1) Con questo KIT si eliminano li

delle ROM. ATTENZIONE: LE TRE ROM DEVONO ESSE-
RE SOSTITUITE CONTEMPORANEAMENTE.IN CASO DI

GUASTO DI UNA SINGOLA ROM DEL KIT. È POSSIBILE
SOSTITUIRLA UTILIZZANDO PER L'ORDINE I SINGOU CO-
DICI INDICATI SOPRA.

318018/03
3.18019/03

318020/04

901522/30

251913/01

601020/05
601020/10

318018/04
318019/04

KTT NUOVI CARATTERI

REGISTRATORI 1530/1531

A076 TESTINA R/W 1EM30 1/003 7.900
A085 DC MOTOR 1EM301/002 14.600

DRIVE 1541 - 1541

C

DRIVE 1570-1571

STAMPANTE MPS 801

STAMPANTE MPS 802

STAMPANTE MPS 803

SPECTRUM-SINCLAIR

PRODOTTI VARI

EPROMS DA PROGRAMMARE

VELOCIZZATORI
COPROCESSORI PER IBM

MEMORIE

NUOVO C-64

PRODOTTI PER IL C-16/PLUS4

VIC 20

CONNETTORI

MODULI SIM

Commodore C-64

Commodore C-128/128-D



Segreteria telefonica completa di

telefono con combinatore a tastie-

ra.

Di semplice installazione permette

la registraz.ione del messaggio di ri-

sposta da soli e effettua la registra-

zione su normale cassetta audio.

Consente anche di ascoltare le te-

lefonate in arrivo senza essere sen-

Messaggio di risposta sintetizzato elettronicamente

Batterie tampone per l'utilizzo anche in mancanza di energia

elettrica

Alimentazione 220V
Telefono con combinatore a tastiera

Registrazione delle chiamate su normali cassette audio
Manuale di istruzioni in italiano

Permette la registrazione di conversazioni telefoniche

P026 L. 119.000

SEGRETERIA TELEFONICA

II massimo delle prestazioni in una segre-

ga telefonica !!!!

Segreteria telefonica a microprocessore

dalle carattcristicc professionali. —
1 Doppio messaggio di risposta. Il

primo su nastro e il secondo su mi
croprocessore

I All' inizio di ogni messaggio arriva-

to viene registrata, grazie ad un
sintetizzatore vocale, I' ora e il gior-

no di arrivo del messaggio
I Grazie al telecomando, fornito con

la segreteria, potrete richiamare

dall' esterno per sentire se avete ri-

cevuto dei messaggi
I Possibilità sempre dall' esterno di

impostare nuovi messaggi di rispo-

sta o riawolgere il nastro dei messaggi
I Contatore dei messaggi arrivati

I Possibilità di utilizzo come registratore di conversazioni telefoni-

che
I Utilizzabile anche per la registrazione di messaggi o testi

Queste c molle altre funzioni sono disponibili in questa vera e propia

"Segretaria personale"

Basta inserire le prese, elettrica c

telefonica per non perdere la te-

lefonata che attendevate.

Registrate da soli le vostre rispo-

ste su una memoria a micropro-

cessore c la segreteria c’ pronta a

ricevere c memorizzare i mes-
saggi in arrivo su di una comune
cassetta audio.

Messaggio di risposta sinte-

tizzato elettronicamente

Batterie tampone in caso di mancanza di energia

Alimentazione 220V
Possibilità' di collegamento in parallelo con un telefono

Manuale di istruzioni in italiano

P025 L. 98.000

INTERFONICO A 3 CANALI
Interfonico a 3 canali senza ne-

cessita’ di installazione di fili.

E' sufficiente il collegamento

alla rete elettrica per effettua-

re il collegamento. Viene cioè’

sfruttata, con il sistema delle

"Onde convogliate" la linea di

corrente 220v per la trasmis-

sione dei dati.

Grazie ai tre canali potrete comunicare con diversi punti dell'edificio spo-

stando solo il commutatore.

Possibilità’ di funzionamento in modo AUTOmatico cioè’ senza necessi-

ta' di premere nessun pulsante. Potrete utilizzarlo anche per ascoltare

quello che avviene in un’altra stanza

È Interfonico a onde convogliate

Funzionamento in modo manuale e automatico

Alimentazione 220V
Manuale di istruzioni in italiano

Viene fornito a coppie

P046 L. 199.000

Coppia di apparecchi da inserire nella presa di corrente che vi consento-

no di sentire quello che avviene in un'altra stanza.

Potrete sentire se i bambini in camera da letto stanno dormendo o se

qualcuno ha bisogno di voi.

Non richiedono nessun tipo di installazione.

Grazie ad un sistema di onde convogliate permettono la comuni-

cazione da qualsiasi punto della casa.

P028 (la coppia) L. 49.000

AMPLIFICATORE
Utilissimo amplificatore telefonico.

Può’ essere utilizzato con qualsiasi ti-

po di apparecchio e non necessita di

nessuna -Installazione. E' sufficiente

appoggiare un sensore sul vostro ap-

parecchio e potrete sentire la comuni-

cazione attraverso l'altoparlante.

E’ alimentato con una batteria a 9V c

si spegne automaticamente do trenta

secondi dal termine della comunicazio-

TELEFONICO

m
P027 (la coppia) L. 85.000 P029 L. 27.000

Telefonia
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News
cura dì Massimo Truscelli

Hanno collaborato:

Francesco F. Castellano

Paolo Ciardelli

Corrado Giustozzi

Nelle News
di questo

numero
si parla di:

Agfa Gavaert Spa V.le De Gasperi, 20151 Milano - Tel. 02/3074317
Algol Spa Vìa Feltre 28/6. 20132 Milano - Tel. 02/26411411
Apple Computer Spa Vìa Rivoltana 8. 20090 Segrate IMII

- Tel. 02/75741
Biosoft Via Sottoripa 7R, Genova - Tel. 010/290747
Borland Italia srl Via Cavalcanti 5. 20127 Milano - Tel. 02/2610102
Bull HN Information Systems Italia Via Vida 1 1. 20127 Milano - Tel. 02/67793786-7
C.H. Ostfeld sas Via F Wittgens 3. 20123 Milano - Tel. 02/8378341
Citronics spa Via Ugo Bassi 3. 20159 Milano - Tel. 02/6883441
Claitron spa Via Gallarate 211, 20151 Milano - Tel. 02^3404000
Commodore Italiana spa Via F.lli Gracchi 48. 20092 Cinisello B. IMI) - Tot 02/661231
Compaq Computer Spa Milanofioh Strada 7 Pai. R. 20089 Rozzano (MI) - Tel. 02/89200221
Data Peripheral Italiana srl Via L. da Vinci 21/23. 20090 Segrate IMI) - Tei 02/2137352
Delphi Spa Via della Vetraia 1 1. 55049 Viareggio ILU) - Tel. 0584/395225
DigiMail srl Via Coronelli 10. 20146 Milano - Tei 02/426559
EOS srl C.so Statuto 24. 12084 Mondovì ICN) - Tel. 0174/481227
Epson Italia spa Via F.lli Casiraghi 427. 20099 Sesto S. Giovanni IMI) - Tel. 02/26233-1
EuroByte srl V.ie XVIII Dicembre 44. 04100 Latina - Tel. 0773/488001
Gruppo 3M Italia Milano San Felice 20090 Segrate IMI) - Tel. 02/75452595
Hewlett Packard Italiana spa Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/N IMI) - Tel. 02/921991
IBM Italia Via Rivoltana 13. San Felice. 20090 Segrate IMI) - Tel. 02/75484550
Ufaboat Associates Italia Via G. Frua 14. 20146 Milano - Tel. 02/48193440
Lotus Development European Corp. Via Lampedusa 11/A, 20141 Milano - Tel. 02/8432567
Mactronics Data Systems srl V.le Jenner 40/A. 20159 Milano - Tel. 02/6680548
Mannesmann Tally srl Via Borsini 6. 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/48601200
MicroArea srl P.zzo G. Alassi 1/5. 16128 Genova - Tel. 010/5533170
Microsoft Spa Centro Direzionale Milano Oltre - Palazzo Tiepolo, 20090 Segrate IMI) - Tel. 02/2107201
Modo srl Via Masaccio 11. 42100 Reggio Emilia - Tei. 0522/512828
PBA srl Centro Direz. Colleom Pai. Andromeda Ingr. 3. 20141 Agrate Brianza IMI) - Tel. 039/653572
Ready Informatica Via Provinciale 67. 22068 Monticello Brianza IMI) - Tel. 039/9202108
Sisoft srl C.so Sempione 8. 20154 Milano - Tel. 02/33104382
SMT-Goupil 3-5 Rue des Archives. 94000 Creteil - Tel. Il) 43996000
Strhold Spa Via Cipriani 2. 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522/792641
Sun MicroSystems Italia Spa Via Paracelso 16, 20041 Agrate Brianza IMI) - Tel. 039/60551
Tandon Computer Spa Via Enrico Fermi 20. 20094 Assago IMI) - Tel. 02/4883352
Texas Instruments Italia Spa Centro Direz. Colleoni, 20041 Agrate Brianza IMI) - Tel. 039/63221
Unibit Spa Via di Torre Rigata 6. 00131 Roma - Tel. 06/4090650
Unidata srl Via San Damaso 20. 00165 Roma
VTR Video Technology Research srl Via Carlo Poerio 13. 20129 Milano - Tel. 02/782251
Wang Italia Spa Strada Stai. Padana Sup. 20090 Vimodrone IMI) - Tel. 02/2504021
WordPerfect Italia Corso Sempione 2. 20154 Milano - Tel. 02/33106200
Wyse Technology srl Centro Direz. Milanofiorì strada 7 Pai. T2. 20089 Rozzano IMI) - Tel. 02/89201563

Le anteprime sullo

Sono ventisette le edizioni dello

SMAi) e ben cento i numeri di

MCmicrocomputer pubblicati

finora. Anche in questa
occasione cercheremo di

fornirvi una panoramica,
seppure parziale, dei prodotti

presentati dalle aziende del

mondo dell'informatica in modo
da facilitarvi in parte il girovagare tra la messe di stand e padiglioni della

manifestazione fieristica milanese. Appuntamento al prossimo numero per raccontarvi

delle novità viste e/o toccate con mano, ma appuntamento anche al nostro stand
(posteggio B2I. padiglione 42) allo SMAU per conoscerci in occasione del centesimo
numero di MCmicrocomputer.

smau
27° Salone Internazionale per l’Ufficio

MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990 99



NEWS

IBM Italia

Su un'area espositiva di 1.200 metri qua-
drati. la presenza IBM si articola su una
gamma completa di soluzioni applicative.

In collaborazione con le reti commerciali
esterne della IBM Italia, agenti e concessio-

nari. sono presenti tutte le principali linee di

prodotti con la proposta di applicazioni dedi-

cate alle specifiche esigenze dei diversi set-

tori di mercato.

Alla famiglia PS/2, ampliata dai recenti an-

nunci. si affiancano i nuovi PS/1, i personal

computer che portano l'informatica tra le

mura domestiche. A poco più di sei mesi
dall’annuncio, il sistema RISC/6000 fa da
protagonista in un settore in forte espansio-
ne. Particolarmente ricca, sia per numero di

modelli sia per disponibilità di programmi,
anche la linea dell'AS/400.

La IBM Italia espone inoltre soluzioni che
rappresentano comunque quanto di più avan-

zato può offrire l'informatica commerciale. Ai

personal computer utilizzati per la gestione
aziendale, con una nuova versione delle già

affermate procedure AGM. si affiancano le

stazioni multimediali, dotate delle nuove
schede IBM per l'elaborazione delle immagi-

L'automazione d'ufficio trova, sulle diverse

piattaforme hardware, la sua più efficace

realizzazione con OfficeVision, mentre, per

l'ambiente bancario, è presente lo sportello

automatico IBM 4737. Tra le altre applicazio-

ni presentate, le soluzioni integrate per

l'automazione industriale e i nuovi sistemi

per i punti di vendita sono quelle destinate a

raccogliere il maggior interesse da parte del

pubblico professionale.

Unidata

Alla nota linea di prodotti già conosciuti

della Unidata di Roma, si aggiungono nuovi

modelli: tra i personal computer, oltre ai

sistemi AX9000 tower. basati sul processore
486 e dotati di bus EISA, viene proposto
anche il nuovo modello della linea PX. il

PX8000/33.
Si tratta di un personal computer basato

sul processore 80386 operante a 33 MHz
con cache memory da 64 Kbyte; hard disk

con capacità da 40 a 1 70 Mbyte con tempo
di accesso di 25 ms; la RAM in configurazio-

ne base è di 1 Mbyte, ma può essere

espansa fino a 16 Mbyte.
Una delle caratteristiche che rendono parti-

colarmente interessante questo prodotto
consiste nel prezzo particolarmente competi-
tivo. fissato a partire da 4.200.000 lire per il

modello base con 1 floppy disk drive (5.25 o
3.5 pollici). 2 RS232, hard disk da 40 Mbyte e
RAM da 1 Mbyte.

Quest'anno, in occasione dello SMAU. la

Unidata è presente con l'aggiunta di un se-

condo stand nel padiglione Munirete nel qua-
le viene presentata la nuova linea di schede
Ethernet per bus ISA, EISA e MCA. Si tratta

di sei nuovi modelli compatibili con NE1000,
NE2000. WD8003E/ISA/8/1 6. WD8003E/
MCA. NE/2. I prezzi partono da 380.000 lire

per nodo Ethernet e la disponibilità dei pro-

dotti è immediata.

Bull

Bull Italia è presente in forze allo SMAU di

quest'anno. Spazi espositivi per ottocento

metri quadri accolgono novità hardware, so-

luzioni applicative specializzate, software
avanzati di comunicazione, sistemi multime-
diali. pacchetti di data base relazionali e di

office automation. Ricorrenti sono i temi del-

l'integrazione e dell'apertura dei sistemi,

punti di forza della Bull e significativa è la

sinergia con la presenza Zenith, dal gennaio
di quest'anno parte del Gruppo Bull e punta
di diamante del gruppo stesso nel settore dei

personal computer.
Folto il gruppo dei distributori e delle soft-

ware house che. sia in ambiente standard

che propnetary, propongono applicazioni spe-

cializzate.

Riflettori puntati dunque sull'offerta a base
Unix. Non proprio al debutto, ma per la prima
volta presentati al grande pubblico, sono i

sistemi annunciati a Budapest qualche tem-
po fa; fra questi i modelli più sofisticati della

gamma DPX/2: DPX/2 360, sviluppati in Italia

e basati su sistemi multiprocessore che uti-

lizzano i processori Motorola 68040; i super-

mini DPX/2 500, a tecnologia RISC monopro-
cessore con prestazioni da 68 Mips. Tutti i

sistemi citati funzionano anche in ambiente
Bull Open Software (BOS) a base Unix, pie-

namente coerente con le specifiche degli

organismi internazionali di standardizzazione

e certificato XPG3-Plus.
Significative evoluzioni sono attese anche

per i sistemi a base proprietaria GCOS e per i

prodotti dell'integrazione. Altre novità sono
previste nell'integrazione relazionale-tp per i

sistemi a base proprietaria delle più alte

gamme di potenza.
Novità anche nell'ambito dei personal e

delle stampanti. Compuprint, la Divisione

Stampanti di Bull Italia, presenta quattro nuo-

vi modelli di stampanti ad aghi: le «very

entry level» 4/12 e 4/14. rispettivamente a 9

e 24 aghi per collegamento a personal com-
puter; la 4/51, heavy duty a 9 aghi di fascia

medio alta, anch'essa indirizzata all'impiego

con personal e micro; la 970. che si indirizza

al collegamento con supermicro e minicom-

puter. Dotata di una testa di stampa a 18

aghi con sistema a rubino mobile, ovvero un
dispositivo in grado di indirizzare gli aghi su

due file sfalsate di 9 ciascuna oppure su di

un’unica fila di 18 aghi, la stampante 970
offre un pannello operativo di nuova conce-

zione caratterizzato dalla presenza di 6 tasti

(privi di scritte) e di un display LCD capace di

40 caratteri per 2 linee che fornisce le indica-

zioni relative ai tasti contestualmente all'am-

biente di programmazione della stampante
selezionato.

Il pannello è in grado di «parlare» in 5
lingue diverse ed elimina totalmente i tradi-

zionali leveraggi normalmente presenti sulle

stampanti di tipo tradizionale. L'adozione di

motori in corrente continua in luogo dei tradi-

zionali motori passo-passo rende le operazio-

ni riguardanti il trascinamento e l'alimentazio-

ne del supporto cartaceo veloci e sufficiente-

mente smorzati. Il trattamento della carta é
realizzato con una gestione molto sofisticata

al punto che la 970 è in grado, mediante un

sensore interno, di regolare automaticamen-

te la distanza della testa di stampa dal platen

in funzione dello spessore della carta utilizza-

ta (moduli multicopia, etichette, fogli singoli,

ecc,), ma lascia, comunque, la possibilità di

agire manualmente entro ampi limiti sulla

regolazione. La velocità nominale di stampa
raggiunta dalla 970 è di 600 cps a 10 cpi,

valore che si traduce in 540 pagine per ora

secondo i test dello standard ECMA 132.

sviluppato dai maggiori costruttori europei di

periferiche di stampa.

Più articolata è la presenza nel segmento
del personal computer: si punta su nuovi

modelli di ingresso che vengono presentati

in connessione di rete locale e in collega-

mento a minicomputer.
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Cento di questi numeri!
MCmicrócomputer merita oggi tutti i nostri auguri,

hi cento nttmeri ci ha dimostrato che si può contribuire allo sviluppo del mercato
semplicemente Incendo informazione. Una informazione seria, precisa, dettagliala.

E ciò ha fatto di MC in questi anni un riferimento per noi di Vnihit.
per i nostri Rivenditori e i nostri clienti.

Al punto che ha cento numeri.... ma ne dimostra molti di più!
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Mactronics

Alla manifestazione milanese la società

Mactronics Data Systems srl espone oltre al

Dolch 486-25. il primo portatile basato su
i486, il suo fratello maggiore. Dolch 486
TFT-Color Portable.

Presentato al Comdex il Dolch 486-25 è
stato il primo portatile 486 ad apparire sul

mercato seguito dal modello a colori. La sua
velocità di clock è di 25 MHz con una poten-

za di elaborazione di 1 1 Mips. Può montare
sia floppy disk drive da 3.5" che 5.25" oltre

ad hard disk da 100 Mbyte fino a 200 Mby-
te. Il monitor al plasma rosso è a standard

VGA con 16 livelli di grigio, inoltre il sistema
può pilotare un monitor esterno. Sono previ-

ste naturalmente due interfacce seriali ed
una parallela per l'interfacciamento con le

varie periferiche.

La memoria RAM è di 2 Mbyte e può
essere espansa a 16 Mbyte com memorie
SIMM. È disponibile uno chassis esterno
che aggiunge tre slot a 16 bit alle tre stan-

dard interne. Inoltre il box esterno (Dolch

Back-Pac) ha una alimentazione autonoma di

200 Watt ed una ventola aggiuntiva di raf-

freddamento.
Per terminare le informazioni sul 486 TFT-

Color Portable. esso è dotato di un monitor
a standard VGA a matrice attiva che visualiz-

za colori brillanti con un rapporto di contra-

sto pari a 100:1.

Tandon Computer
Tandon Computer presenta due nuovi per-

sonal computer: il PCAsl/486, basato su mi-

croprocessore Intel 486, ed il PCAsl/386sx
basato su Intel 80836sx, con frequenza di

clock selezionabile da tastiera di 8 o 16
MHz. ’

Il Tandon PCAsl/486 offre una memoria
base di 1 Mbyte RAM espandibile a 5 diret-

tamente sulla scheda madre, unità a disco

fisso opzionale da 110 Mbyte, una o due
unità a floppy disk da 3.5" e tre connettori

di espansione AT ed uno XT.

Le soluzioni tecniche adottate nelle realiz-

zazione del Tandon PCAsl/486 comprendono
una scheda speciale, connessa all’unità cen-

trale con clock a 16 MHz e bus a 8 MHz. su
cui risiede il microprocessore 486. e una
serie di soluzioni tecniche (tra i quali i circuiti

Power Poster esclusivi Tandon) che permet-
tono di sincronizzare le differenti frequenze
di clock della scheda madre (16 MHz), del

processore 486 (25 MHz) e assicurare l'as-

senza di stati di attesa per la maggior parte

degli accessi alla RAM.
Altre particolarità tecniche sofisticate ri-

guardano la gestione della memoria, struttu-

rata in modo da consentire l'ottimizzazione

del caching, lo sfruttamento ottimale delle

opzioni di shadow memory implementate
nel BIOS Tandon e l'insieme di chip denomi-
nato MIAT, estremamente compatto.

La shadow memory permette di trasferire

in RAM e usare in modo cache non solo il

contenuto del BIOS, ma anche la ROM delle

schede di espansione aggiunte al sistema,

con un sostanziale miglioramento delle pre-

stazioni.

Il cuore invece del PCAsl/386sx è un mi-

croprocessore Intel 80836sx, con frequenza

di clock selezionabile da tastiera di 8 o 16

MHz. Una gestione della memoria di tipo

shadow RAM. un sistema di protezione del

sistema tramite password, oltre al software

di sistema opzionale Windows 386 per ope-

rare in multitasking, sono le principali inno-

vazioni presentate da Tandon. ora disponibili

anche al livello più accessibile della fascia

386.

L'unità compatta e poco ingombrante del

PCAsl/386sx ospita un Mbyte di RAM.
espandibile a 5 Mbyte, un'unità a disco fisso

interna sui modelli 20 e 40 rispettivamente

da 20 o 40 Mbyte, tre connettori di espan-
sione a 16 bit e uno a 8 bit. due porte

seriali, una porta parallela e spazio per un
massimo di tre unità di memoria di massa
su floppy disk.

Progettato per poter alloggiare un copro-

cessore matematico opzionale 80387sx, il

PCAsl/386sx si avvale delle funzionalità par-

ticolari implementate sui computer Tandon:

il System BIOS, comprendente un'utility di

setup capace di configurare automaticamen-

te le espansioni di memoria, le porte di

comunicazione e le opzioni relative alla sicu-

rezza dei dati. Il prezzo base del PCAsI/

386sx, in configurazione minima comprende
tastiera e monitor monocromatico.

Digicom

Nel settore interamente dedicato alla tele-

matica troviamo lo stand Digicom ricco di

novità e di soluzioni.

L'ultimo nato nella famiglia Digicom è il

modem SNM32, un multistandard (V21,

V22, V22bis e V32) capace di lavorare sia

con linee dedicate che commutate con velo-

cità di esercizio fino a 9.600 baud in modali-

tà full duplex.
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Nei

computer

Unibit

Windows

è sempre

nuovo!

La potente interfaccia graficaWindows, già fornita

di serie con i computer Unibit dotati di hard disk, non

invecchia mai. Perché Unibit, in collaborazione con

Microsoft Italia, offre ai propri clienti già possessori di

un computer Unibit la possibilità di acquistare, in ag-

giornamento delle versioni precedenti, il nuovissimo

Windows 3 al prezzo promozionale di L. 150.000 + IVA.

Se poi avete un personal computer senzaWindows

o il vostro fornitore non vi consente l'upgrade, allora è

ora che corriate a comprare un computer Unibit.

L'altro modo di vendere computer.

i i

Compilare e spedire a: Unibit S.p.A., via di Torre Rigata 6,00131 Roma.

Windows 3 completo di dischetti e manuali
al prezzo di L. 150.000.1VA 19%= L.178.500

CU Desidera documentazione sui Computer UNIBIT

Dischetti da: Ed 3.5"

li vecchio Winocwsè instai atosuCcmpute- Ur-ibrt mocei'c

No-eeoDitta

CodceFscaleoPania iva

pagamento

specificato:

to telefonicamente e

che mi contatterà telefonicamente e presso II quale prowederó al pagi

Unibit e i suol rivenditori chiederanno %ova di regolare possesso del vecchi

Windows (copertina manuale, eie.).

I
I

i*! largo Nazareno Gianni, rei. 06.4090650 (r.a.1. fax06.409010;. Filiale ili Milano: Seiiiaro, Milana 5. Felice

In collaborazione con

Microsoft



QUICKLY

Per tutti gli utenti di personal computers con sistemi operativi
MS-DOS e XENIX una soluzione in più: QUICKLY PROGRAM
«Applicativo gestionale integrato», il nostro prodotto ricavato da
quelli di fascia più alta predisposti per ii sistema operativo UNIX,
dei quali conserva le caratteristiche principali.

QUICKLY PROGRAM non richiede alcuna preparazione specifica

e consente di operare con facilità nelle seguenti aree di lavoro:

Cespiti

ammortizzabìli

Magazzino

i T
Statistiche S Produzione

Ordini

cllenti/fornitori

MASTERS’ TEAM
83100 AVELLINO via M. Pironti n. 39
Tel. (0825) 37881 PBX
Telefax (0825) 780307

É In grado di riconoscere lo standard di

modulazione del corrispondente remoto ed
adattarsi dì conseguenza in modo automati-

co per il colloquio.

Il modem dispone dei più recenti protocol-

li di correzione e compressione dati: dal

diffuso MNP5 all'ultimo in ordine di tempo
CCITT V42bis. Grazie al più efficiente proto-

collo CCITT V42bis è possibile ottenere fat-

tori di compressione superiori al 400% ri-

spetto al valore nominale di velocità. Ciò si

traduce per l'utente in un risparmio dei costi

di occupazione linea di oltre il 75% con la

sicurezza assoluta nel file transfer.

In questo modo l'SNM32 è in grado di

accettare dall'interfaccia seriale V24/RS232
dati asincroni fino alla velocità di 38.400
baud.

Dispone inoltre della chiamata automatica
realizzata sia a standard Hayes che V25bis;

quest'ultima adatta sia per protocolli asincro-

ni che sincroni. Infatti mentre per i program-
mi di comunicazione da personal computer
è tipica l'applicazione in asincrono con co-

mandi Hayes nel caso di collegamenti sin-

croni a Host si sta diffondendo l'impiego

della V25bis In formato HDLC/SDLC. Basti

pensare ai sistemi IBM della serie AS 400
che dispongono già in modo nativo dei dri-

ver software per chiamate automatiche in

sincrono con standard V25bis.

La tecnologia di costruzione si avvale per
più del 90% a montaggio superficiale, basti

pensare che la versione da tavolo occupa
uno spazio di soli 210 x 56 x 270 mm
compreso l'alimentatore da rete entroconte-

Le applicazioni tipiche possono cosi spa-
ziare dall'impiego su linee commutate ai col-

legamenti su circuiti diretti analogici, dove
viene offerta la prestazione di back-up auto-

matico su commutata. È possibile cioè che
il modem verificando la caduta od il degrado
dì qualità della linea dedicata attivi in modo
automatico la riserva su linea commutata, in

modo tale da non far cadere il collegamento
tra device. In modo costante la linea dedica-

ta viene sollecitata con emissioni in multifre-

quenza al fine di accertare il ripristino della

stessa cosi da ritornare sul supporto princi-

pale.

Nello spazio di soli 137 x 8 x 50 mm il

modello SNM27E mette a disposizione una
serie di prestazioni altamente qualificate. In

particolare è capace di lavorare in V21. V22
e V22bis per esercizio in full duplex su linea

commutata. Oltre alle caratteristiche di base
ii «piccolo» dispone di correttore e compres-
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Anche Telemontecarlo sceglie

computer Unibit.

Non serve dire di più

* Unibit è sponsor tecnico di Galagoal: tutte le domeniche dalle 20.30 Alba Panetti commenta il calcio di serie A e B

con grandi campioni e con l'ausilio dei dati elaborati dai computer Unibit.
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VIA A. CARRARA 226/9 -16147 GENOVA
010/3771737 - 3771665

IMPORTAZIONE DIRETTA

I ANNO GARANZIA - ASS. TECNICA

286/12 - 1 Mb Rom - 2 SER. - 1 PAR.

1 FLOPPY (1.2/1 .44) -HD 20 Mb
TAST. 102 1 - HER/CGA - DUALE 14"

1.500.000

VGA B/N 800 x 600 14" - 1.700.000

VGA COL. 800 x 600 1
4" - 2.050.000

386 SX - 1 Mb RAM - 2 SER. - 1 PAR.

1 FLOPPY (1.2/1.44) -HD 20 Mb
TAST 102t- HER/CGA -DUALE 14"

1 .850.000

VGA B/N 800 x 600 14" - 2.050.000

VGA COL. 800 x 600 14" - 2.400.000

386/25 - 2 Mb RAM - 2 SER. - 1 PAR.

1 FLOPPY (1 .2/1 .44) - HD 45 Mb
TAST 102t - HER/CGA - DUALE 14"

2.850.000

VGA B/N 800 x 600 1
4" - 3.050.000

VGA COL. 800 x 600 14" - 3.400.000

STAMPANTI SEIKOSHA

SP2000/9 - 80 COL. - 1 90 CPS

350.000

SL 92/24 - 80 COL. - 250 CPS

550.000

SL 230/24 -136 COL. -300 CPS

1.100.000

OP 105- LASER HP 6 PPM

1.900.000

sore dati MNP5. chiamata automatica Hayes
e circuiti diagnostici.

Si alloggia all'interno di personal Toshiba
T1000SE. T1000XE, T1200FB, T1200HB.
T1200XE, TI 600, T3100SX, T3200SX da cui

preleva le tensioni di alimentazione e i se-

gnali di bus di emulazione di porta seriale.

I componenti utilizzati a montaggio super-
ficiale danno alla scheda modem un aspetto

compatto e dimensioni ridotte. Per evitare

inutili sprechi di energia, soprattutto quando
si lavora con i portatili alimentati da batteria,

il modem è provvisto di un interruttore elet-

tronico che toglie l'alimentazione alla scheda
se la porta di comunicazione non è attiva.

Chiudono le novità esposte i dispositivi di

multiplex capaci di trattare dati in formato
sia digitale che fonia in modo analogico.

La novità è rappresentata dal mux
KMX8000 equipaggiabile con scheda fonia

che consente di instradare una terminazione

di centrale pubblica o privata (PABX) verso
un canale digitale seriale congiuntamente al

traffico dati.

II canale fonia è trattato in modo intelli-

gente con l’impiego di algoritmi di compres-
sione così da restringere al massimo lo spa-

zio di banda per questo servizio che in tal

modo occupa solo 7200 baud. Un esempio
per meglio inquadrare questa caratteristica è

un collegamento a 19.200 baud numerico o
analogico. Il KMX8000 è in grado di concen-
trare un canale fonia (7.200 baud) e due
canali dati a 4.800 baud o uno a 9.600 baud
sia sincroni che asincroni. Inoltre il

KMX8000 è equipaggiabile con schede di

canale adatte à fonia, dati sincroni o asincro-

ni con tecnica di multiplazione statistica o
TDM.

Borland Italia

La Borland all’interno di uno spazio espo-
sitivo di oltre 200 metri quadri, presenta le

ultime novità tecnologiche e commerciali.
Tra tutte di particolare rilievo c'è la versione
3.5 di Paradox completa della connessione
SQL.
Un gadget in più per i visitatori dello stand

è rappresentato dall'opportunità di partecipa-

re al concorso che mette in palio un perso-

nal portatile Toshiba 1600, dieci prodotti

Borland e altri 190 premi sorpresa.

Paradox, ormai stabilmente attestato alla

seconda posizione sul mercato italiano dei

DBMS è arrivato alla versione 3.5. Particolar-

mente significativa è l'inclusione del mecca-
nismo di gestione della memoria denomina-
to Turbo Drive, che individua automatica-

mente il tipo di hardware sul quale il databa-

se sta per essere installato, attivando a se-

conda dei casi sia la modalità VROOMM
che Protected Mode. Paradox 3.5 può quin-

di sfruttare fino a 16 Mbyte di memoria
estesa su macchine 286 o superiori cosa
prima possibile solo alla versione 386 del

prodotto. Anche in assenza di estensioni.

Turbo Drive è in grado, grazie alla gestione

object oriented di VROOMM, di infrangere

la barriera dei 640 Kbyte del DOS. Questo
meccanismo di gestione ottimizzata è anche
utilizzabile nelle applicazioni realizzate con il

runtime del prodotto.

PAL (Paradox Application Language) è sta-

to completato da un set di funzioni per i

campi calcolati da utilizzare in rapporti e

schede tabellari, inoltre il numero di tabelle

utilizzabili contemporaneamente in forms e

rapporti è stato portato a nove.
Paradox SQL Link è invece l'asso nella

manica che permetterà un accesso traspa-

rente a dati residenti su mini e mainframe. Il

modulo SQL di Paradox si dimostra un'ec-

cellente strumento di «cooperative proces-

sing» che conferma il pieno impegno nel

supporto delle architetture Client-Server

emergenti.

Paradox SQL Link è caratterizzato dalla

massima semplicità di utilizzo e da un'incre-

dibile accessibilità. Le interrogazioni (genera-

te secondo il sistema QBE, vengono auto-

maticamente tradotte in statement SQL,
senza che l’utente debba conoscere questo
linguaggio. Allo stesso modo è possibile ge-

nerare report basati su dati SQL. Paradox
SQL Link può essere utilizzato oltre che
interattivamente tramite operazioni da me-
nu, anche tramite il linguaggio PAL.

La versatilità di Paradox SQL Link permet-
te un accesso ai più diffusi server SQL, tra i

quali IBM Extended Edition 1.2. Microsoft

SQL Server e Oracle (tutte le piattaforme).

Come recentemente annunciato è prevista a
breve una connessione all'ambiente Rdb/
VMS di Digital Equipment Corporation.

PREZZI IVA ESCLUSA

PER ORDINARE:

LUNEDI - VENERDÌ

dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
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Anche Windows 3 è di serie nei

computer Unibit.

Non serve dire di più

’ Microsoft e Unibit rafforzano la loro collaborazione: Windows 3, il potente ambiente operativo a icone Microsoft, è di

serie sui computer Unibit così come il DOS e, per i Desktop System 486 ( UNIBIT DS 425 ), anche l'OS/2 Microsoft.
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Microsoft

La Microsoft presenta la sua produzione al

gran completo in uno stand di oltre 400 mq.
suddiviso in tre differenti isole. Sono quattro,

invece, i «teatri» per le dimostrazioni collettive

che si svolgono ogni mezz'ora e si incentrano

su diversi temi: applicativi, ambienti operativi

e strategie. Un'area particolare dello stand è

dedicata alle società partner, dove presentano

le loro applicazioni in ambiente Windows. OS/
2 e altre soluzioni. Sono state inoltre attrezzate

dieci stazioni per le dimostrazioni personalizza-

te. sei dedicate alle applicazioni e quattro alle

soluzioni di sistema, mentre allo stand Multi-

net vengono dimostrati tutti i prodotti per rete.

In dettaglio ampio spazio viene dato a Win-
dows 3, l’ambiente grafico che trasforma i per-

sonal computer ad interfaccia a carattere in

potenti macchine «grafiche».

Insieme al potente ambiente grafico, è
presente tutta la famiglia di applicazioni per

Windows 3: Word per Windows in italiano, il

pacchetto per il trattamento dei testi. Excel

2.1, il potente foglio elettronico. PowerPoint,

applicazione progettata in maniera specifica

per l'ambiente grafico Windows, e Project lo

strumento grafico per la gestione di progetti.

Se l'ambiente grafico fa la parte del leone,

non bisogna certo dimenticare le novità per il

mondo MS DOS. Works 2 in versione italiana,

reso disponibile q uest'anno. Word 5 in italiano.

Chart, il potente programma di business grafi-

ca, Project e Multiplan. con interfaccia caratte-

re. Anche in ambiente OS/2 Presentation

Manager non mancano le novità: il più volte

citato Word, la seconda applicazione Micro-

soft Excel che condivide tutte le caratteristi-

che della versione corrente per Windows.
Seguono la gamma di applicazioni per Ma-

cintosh: Mail 2 per reti AppleTalk. Word 4,

Excel 2.2. PowerPoint 2 in italiano e l'integrato

Works 2. Infine, chiude la rassegna dei prodot-

ti per Macintosh QuickBasic, il primo compila-

tore che rappresenta un compromesso tra

interattività e velocità di compilazione.

Rimanendo nell'ambiente dei linguaggi pro-

fessionali è presente il Microsoft C Professio-

nal Development System (PDS) versione 6.

sistema integrato di strumenti di programma-
zione in ambienti MS DOS. Windows e OS/2.

Microsoft Basic Professional Development
System (PDS) versione 7. progettato per

offrire gli strumenti necessari alla programma-
zione. Chiudono la parata di linguaggi i compo-
nenti della classe Quick: QuickC. QuickBasic.

QuickPascal e QuickAssembler.

Delphi

Proprio in occasione dello SMAU la Delphi

ha presentato una nuova gamma di worksta-

tion Unix, la serie R200 basata sull'impiego del

processore ARM3 appartenente alia nuova
generazione di processori RISC della Acorn,

capace di 13 MIPS grazie alla presenza di una
memoria cache di 4 Kbyte. Il nuovo processo-

re. sviluppato nei centri di ricerca Acorn di

Cambridge equipaggia i due modelli R255.
diskless e R260 con hard disk interno da 100
Mbyte. Entrambi i modelli offrono il supporto
di VGA e Super-VGA con una risoluzione fino

ad un massimo di 1 1 52 x 900 pixel sia in modo
monocromatico che a colori; la presenza di

una interfaccia SCSI per il collegamento di

periferiche esterne e di un'interfaccia Ethernet

completa la dotazione di serie dei nuovi

modelli. Il sistema operativo Unix adottato è il

RISC IX vers. 1 .2, compatibile con Unix Sy-

stem V e gli ambienti BSD in conformità alle

direttive X/Open e dotato dell'interfaccia grafi-

ca X Window System (XII rei. 4), X.Desktop

(2.0) e OSF Motif (1.0). Il supporto software

standard comprende package di networking

quali TCP/IP e NFS vers. 4. oltre ai linguaggi C.

Fortran 77 e Pascal. In opzione è disponibile

anche il DCL (Delphi Common Lisp). un

ambiente di sviluppo software che offre fun-

zionalità avanzate per la programmazione sim-

bolica e l’elaborazione distribuita.

Unibit

Al padiglione 1 7 stand D30. la Unibit espone
tutta la gamma di sistemi desktop, portatili e
tower che caratterizza la sua produzione. Le

linee di prodotto sono riconoscibili per le loro

sigle che hanno il significato di Desktop
System (DS); Laptop System (LS) e Tower
System (TS).

Tra le novità quella più importante è rappre-

sentata dal TS 4000. il modello top della

gamma. Si tratta di una linea di minicomputer

destinata ad applicazioni professionali in mul-

tiutenza o come server di rete. Basato sul

microprocessore Intel 80486 con frequenza di

clock a 25 MHz e memoria cache da 256 Kbyte

in aggiunta a quella già integrata nel processo-

re. il TS 4000 è configurato come unità tower

con possibilità di alloggiamento di fino a 8 unità

di memoria di massa, mentre la mother board

offre fino a 8 Mbyte di memoria RAM e fino a

16 Mbyte con l'adozione di una scheda di

espansione a 32 bit.

L'interfaccia ESDI per la gestione degli hard

disk garantisce alte prestazioni con tempi di

accesso da 18 a 25 millisecondi nel caso di

interfaccia priva di cache, mentre con l'adozio-

ne di speciali controller ESDI «intelligenti»

equipaggiati con il processore Motorola

MC68000 e memoria cache fino a 1 6 Mbyte, i

tempi di accesso diminuiscono significativa-

mente fino a raggiungere in qualche caso
grandezze dell'ordine di pochi millisecondi.

In tal proposito, eseguendo un test che
prevede la simulazione di 32 processi contem-
poranei. ognuno che scrive un file da un

Mbyte, il tempo impiegato da un normale

controller ESDI per eseguire la procedura è di

694 secondi, mentre adottando lo speciale
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Anche la VGA è super nei

computer Unibit

Non serve dire di più

* La scheda grafica VGA adottata nei computer Unibit supera lo standard: è a 16 bit con una definizione

di partenza di 800 x 600 punti che arriva addirittura a 1024 x 768 punti con 256 Kb di RAM aggiuntiva.
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L'affidabilità e le prestazioni sono
IL NOSTRO SUCCESSO!

DATASTAR s.r.l. STABILIMENTO di Prato

Via Guicciardini, 29 - Tel. (0574) 38065/7 - Fax (0574)38068

I nostri velocissimi e affidabilissimi computers di QUALITÀ' SUPERIORE 100%
compatibili, costruiti solo conCOMPONENTIORIGINALI,COSTANOMENO di

un qualsiasi CLONE e hanno delle PRESTAZIONI ALTAMENTE SUPERIORI.

I nostri computers sono FRANTITI i’I.R •

• •

''•'esu richiesta si effettua INSTALLAZIONE
A DOMICILIO. Prezzi IVA 19% esclusa.

Richiedete catalogo delle PERIFERICI IH.

Reti Locali NOVELL
Sistemi operativi Muitiuten/.a. UNIX - XENIX.
Pacchetti CADCAM e Corsi di software.

Prezzi inclusivi di scheda madre, tastiera 101

tasti, cabinet desk top, floppy disk drive 1,2 Mb,
Controller MFM interleave 1:1 c memoria RAM.

CPU
80386DX
80386DX
80386SX
80286
80286

MHz Landmark
33 58 MHz (Cache)
25 34 MHz
20 27 MHz
20 27 MHz
12 16 MHz

RAM Lire

4Mb 3.020.000

2Mb 1.920.000

1Mb 1.268.000

1Mb 1.004.000

512K 745.000

Per completare il sistema proponiamo: Monitor 1024x768 14" colore con vera scansione
automatica delle frequenzeescheda videoTSENG 1024x768 512K, Lire875.000. Disco rigido

SEAGATE 40Mb 28ms, lare 440.000. RICHIEDERE AMPIO CATALOGO.

controller ESDI con una dotazione di 2.5

Mbyte di memoria cache, il tempo necessario

all'esecuzione della procedura, si riduce a 203
secondi. Il TS 4000 viene fornito completo di

schedaVGA a 1 6 bit con 512 Kbyte di RAM per

una risoluzione massima di 1024 x 768 pixel e
tastiera italiana estesa. La dotazione di slot

comprende uno slot a 32 bit, 6 slot a 1 6 bit e 1 a

8 bit. Le versioni commercializzate prevedono
la dotazione di hard disk con capacità di 140,

320 e 620 Mbyte.
La gamma di prodotti comprende anche

modelli in grado di soddisfare le esigenze più

svariate con una altrettanto ampia varietà di

prezzi: si parte dal DS 212, il modello entry

point della gamma equipaggiato con il proces-

sore 80286 a 12 MHz (offerto ad un prezzo di

1 .400.000 lire completo di scheda VGA, oppu-
re 2.100.000 lire nella versione con VGA e hard

disk da 45 Mbyte), per giungere fino al DS 320,
il modello base della gamma 386, equipaggia-

to con il processore 80386 con frequenza di

clock a 20 MHz (offerto al prezzo di 3.400.000
lire nella configurazione con hard disk da 45
Mbyte, oppure 3.950.000 lire con hard disk da

90 Mbyte). Al modello DS 320 si affiancano

verso l’alto i modelli DS 325 (un 386 a 25 MHz,
offerto a 4.800.000 lire con hard disk da 90
Mbyte e 5.400.000 lire con hard disk da 135
Mbyte). DS 325C e DS 333 (con processore
80386 a 25 e 33 MHz. disponibili, rispettiva-

mente, al prezzo di 6.400.000 lire con hard disk

da 135 Mbyte e 7.200.000 lire sempre con
hard disk da 135 Mbyte) dotati di cache
memory, il DS 425 equipaggiato con processo-
re 486 a 25 MHz e dotato di OS/2 con
Presentation Manager. DOS e Windows 3
compresi nel prezzo (1 1 .600.000 lire con hard

disk da 135 Mbyte e 12.000.000 di lire con
hard disk da 180 Mbyte).

Nella linea dei portatili sono presenti i

modelli trasportabili LS 216 e LS 316 dotati

rispettivamente di processore 286 e 386SX a

16 MHz con schermo VGA (5.400.000 lire e
5.900.000 lire completi di accumulatore ricari-

cabile); il notebook LS V30 da 3 kg, basato sul

processore NEC V30 compatibile 8086 e di-

sponibile in due configurazioni (1 .650.000 lire

oppure 2.650.000 lire con hard disk da 40
Mbyte). La linea dei minicomputer, infine, oltre

al TS 4000, del quale si è già parlato (offerto al

prezzo di 15.500.000 lire nella versione con
hard disk da 320 Mbyte, oppure 19.500.000
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lire con hard disk della medesima capacità, ma
controller ESDI intelligente) comprende anche
il TS 3000 equipaggiato con processore 80386
a 33 MHz e disponibile a 10.500.000 lire cori

hard disk da 320 Mbyte.

WordPerfect Italia

Prima apparizione ufficiale, dopo l’annuncio

della sua costituzione, da parte della WordPer-
fect Italia presente allo SMAU nel padiglione

2A stand A01

.

Inutile dire che è stata esposta tutta la

gamma dei prodotti WordPerfect Corporation
con in testa, logicamente, WordPerfect, il

word processor più venduto nel mondo dispo-

nibile ora anche in alcune nuove versioni.

Le nuove versioni del noto pacchetto consi-

stono in WordPerfect 5.1 per PC IBM in

versione italiana; WordPerfect 2.0 per Apple
•Macintosh. Il primo incorpora un editor di

equazioni ed una funzione di anteprima grafi-

ca. consente di stabilire collegamenti con
spreadsheet e file di grafica e supporta più di

700 stampanti; la nuova versione per Macin-
tosh è stata notevolmente potenziata per
sfruttare pienamente le qualità proprie del

Macintosh, dispone ora di nuovi strumenti
grafici, tra i quali le curve di Bezier.

Altri interessanti prodotti sono rappresentati

da WordPerfect Office 3.0. LetterPerfect,

DrawPerfect 1.1, PlanPerfect 5.1, DataPerfect
e dal nuovo Rhymer.

Il WordPerfect Office 3.0 è una raccolta di

programmi per l’automazione d'ufficio,

espressamente concepita per l’impiego in un
ambiente di rete locale; LetterPerfect deriva

dal WordPerfect 5.1 è altro non é che un word
processor a basso costo particolarmente indi-

cato per i possessori di computer portatili; gli

altri software esposti sono i ben conosciuti

generatori di grafica business e di presentazio-

ne (DrawPerfect). la nuova versione del foglio

elettronico PlanPerfect e del database Data-
Perfect. mentre il Rhymer è un programma
creato specificamente per insegnanti, scritto-

ri. traduttori, autori di canzoni e per tutte le

persone interessate al suono, oltre che al

significato delle parole. Raccoglie oltre 93000
termini della lingua inglese e consente di

creare con essi delle rime di vario tipo.

Per saperne di più chiedi al tuo

Rivenditore Autorizzato Unibit

BASILICATA! Pt-lico!

ri MAWHft Otpidalttto di Co

duclete MARCHE! Arcali Pieno i lo

CAMPANIA! Ateo. (NA): Italiana

iris Napoli ! Arni Ini.

» (PE>. Malli. tcL90H13; I

ita : Vidciailltit .tcL219266:

u ! Staci.Central Soft, tri221ii

LOMBARDIA! Retiamo Mamme Molta, tri 210111, Bt

Corre Mandare (MI):M

VALLE D'AOSTA! Quart (AO): Indimi

Svarem, tei 19686. S.Martmo B.a'. (V

: S-P-Ao Direzione Gene

fax 02.7512040

Filiale di Napoli! Par

fax 081.7662456

• Distributore Unibit per la GRECIA:
el.0030.421.S8162/222ll
• Distributore Unibit per il PORTOGALLO: Iherutec - R
iP, Mirallote», Alse», 1495 Lisbona - tei. 00551.1.4108977

di Torte Risata, 6, tcL 06.4090650 fot 06.4090727

tei. 06,4090650 fax 06.4090302
ice Centm Commerciale. uri 02.7532003/7511071

Untiti, 35, tei. 081.7675117/7678273

i 049.8074274 fax 049.8074288

Micbmosntftkt - T. Menno os 38221
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.
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Non serve dire di più
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UN/B/T
premia

chi dà i numeri

Indovinate i numeri

del “vostro” computer Unibit:

la sigla esatta vale il 15% di sconto.

Incredibile! Con Unibit chi dà i numeri

risparmia il 15% ! Perché i computer

Unibit hanno numeri che valgono doppio:

vincono in qualità e vi fanno vincere uno
sconto del 15% sul prezzo di listino, se

indovinate il significato della loro sigla.

Un esempio?

Vi occorre un Desktop System

con microprocessore 386 SX
e con frequenza di 20 Mhz?

Chiedete un DS 320, e vincete lo sconto!

E facile scegliere il computer Unibit che

fa per voi, nelle versioni Desktop System,

Laptop System e Tower System

con microprocessore

V 30, 286, 386 SX, 386 o 486

e frequenza a

10, 12, 16, 20, 25 o 33 Mhz.

Recatevi dai Rivenditori Unibit

con una fotocopia di questa pagina e...

date i numeri.

Con un piccolo ragionamento,

un grande sconto: e gli enormi vantaggi

di un computer Unibit.

DS 212

DS 216

DS 316

DS 320

DS 325

DS 325C

DS 333

DS 425

LS V30

LS 216

LS 316

TS 3000

TS 4000

Unibit. L’altro modo di vendere computer
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Ready

La Ready Informatica si presenta con le

novità delle case che tradizionalmente rap-

presenta: Wyse. Altos e Microtec.
Accanto ai tradizionali prodotti della Wyse

fa spicco il nuovo videoterminale WY-I 60
che rappresenta il top della gamma dei vi-

deoterminali monocromatici attualmente
composta dai WY-30. WY-50, WY-60, WY-I
20, WY-99GT, La caratteristica tecnica sa-

liente è di avere tutte le performance dei

precedenti terminali (ASCII, Ansi. PC termi-

nal e Tektronix) e in più la doppia sessione,

grazie a due porte seriali tramite le quali può
comunicare con il computer alla velocità di

115.2 Kbaud.

Oltre ai videoterminali Wyse è presente la

nuova gamma Microcolour della Microvitec
maggior fabbricante europeo di videotermi-

nali a colori. Il top della gamma è costituito

dal MCG 3320, un videoterminale multises-

sione (fino a 4) in grado di gestire fino a 14
finestre col sistema MS Windows. Il mede-
simo moderno design è stato utilizzato an-

che per i modelli entry level. MCG 3100 e
MCG 3101. Quest'ultimi sono dei terminali

VT220 compatibili, sempre a colori ma a

costi molto contenuti. I prezzi partono da Lit

1.500.000.

Al centro dell'attenzione c'è da porre
l'AMS 5000 il nuovo computer Unix della

Altos Computer Systems. Infatti al di sopra

della serie 1000, l'AMS 5000 rappresenta il

massimo ottenibile per un Mini che ha la

mano tesa verso il mondo dei PC grazie al

bus standard EISA. Grazie ad una serie di

bus gerarchici ad alta velocità e ad una serie

di processori agenti in gerarchia anch'essi,

questo computer si avvicina per prestazioni

e capacità a quelle dei mainframe. Nei Mini
della Altos la Ready sta utilizzando anche
l'apporto dalla SAP, una casa di software
specializzata nella multiutenza e Unix/Xenix

che programma in BBx.
Il prodotto principale è Unispa, un softwa-

re applicativo sofisticato e facile da usare,

segue Sapware l’insieme dei tool e dei pro-

grammi di utilità scritti per facilitare il compi-
to dei programmatori e degli installatori di

software.

Strhold

Anche quest'anno Strhold, società che
opera da diversi anni nel settore della mul-
tiutenza Unix, partecipa come consuetudine
alla SMAU, per presentare tutte le novità

lanciate nel corso dell'anno e. in anteprima,
alcune nuove soluzioni.

Presenta i prodotti SCO (Santa Cruz Ope-
ration), tra cui l'ormai noto SCO Open
DeskTop.

Altro prodotto SCO di cui si annuncia la

disponibilità è SCO MPX. l'estensione multi-

processore del sistema operativo SCO Unix
Sgstem V/386, che sprigiona tutta la poten-
za dei computer 386/486 basati su architet-

ture ISA, EISA e MCA. SCO MPX può esse-
re installato su qualsiasi computer multipro-

cessore che utilizza SCO Unix System V/386
versione 3.2, SCO ODT e supporta Compaq
SistemPro, Apricot, Mitac e Zenith. SCO

Per saperne di più chiedi al tuo

Rivenditore Autorizzato Unibit

Unibit S.P.A.- Direzione Generale via di Torre Rigata, 6, rei. 06.4090650 fa» 06.4090727
Filiale di Roma; largo Nazareno Ciianni, tei. 06.4090650 fax 06.4090302
Filiale di Milano; Scgrotc. Milano S. Felice Centro Commerciale, tei. 02.7532003/7531071
fax 02.7532040

Filiale^ NapolL- Parco San Paolo, via Cintia, 35, tei. OSI.7675 117/7678273

Filiale di Padova; via Silvio Pellico, I, tei. 049.8074274 fax 049.8074288

• Distributore Unibit per la GRECIA: Michanografilci - T. [In,nomati. 4
1 ,
Volo» 3822

1

rei. 0030.421.38362/22231
• Distributore Unibit pi

6D, Mimflorcs, Atges, 14

B/T

Non serve dire di più
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i PREtiO ?
Iva esclusa

COPROCESSORI

387 SX L. 550.000

387-20 L. 620.000

387-25 L. 850.000

387-33 L. 950.000

PC 286 - PC 386 - PC 486

1 M ram, HD 40, FD 1.2, VGA
tast 101 k, monitor monocrom.

PC 286/12 L. 1.665.000

PC 386/20 L. 2.550.000

PC 486/33 telefonare

FLOPPY - PROTECH
Preformattati, 100% garantiti

confezioni sigillate 10 pz. 1

360-5 1/4" L. 7.700

1.2-51/4" L. 14.500

720-3 1/2" L. 17.700

1.44-3 1/2" L. 28.500

SCANPRO
Conversione PCX e TIF in DXF

Trasporto da scanner in AUTOCAD*

EASYFLOW
Flowchart, diagrammi a blocchi

organigrammi - Nuova release

GARANZIA 18 MESI
HOT-LINE E ASSISTENZA PRONTA

Telefonata
4

saperne di plU»M

APICE ,,,

Tel. 0321 / 32218 - 399457 Fax 399457

V.le Manzoni 12b - 28100 NOVARA

per Firenze: SINTEK 055 / 298236

per Torino: AIRON 01 1 / 3971026

Cercasi distributori per zone libere SMAU Pad. 19 / Stand Ei8/b

MicroArea

MicroArea presenta allo SMAU un siste-

ma gestionale per microcomputer: Mago III.

In tale sede vengono offerte all'attenzione

del pubblico le nuove versioni per OS/2 e

OS/2 Lan Manager, che si affiancano alle

tradizionali per MS-DOS e PC-DOS. rete lo-

cale Novell, rete locale 3Com 3+Share,
SCO Xenix System V/286. Unix System V/

386, SunOS, X/OS. mantenendo inalterate le

caratteristiche proprie del programma.
Le caratteristiche di Mago III non cambia-

no da un sistema all'altro; il codice sorgen-

te, infatti, è lo stesso in ogni sistema opera-

tivo supportato, grazie allo strumento scelto

per il suo sviluppo: Professional Pascal Me-
taWare, un linguaggio potente e moderno.

I moduli integrati coprono funzionalità ge-

stionali varie ed articolate, quali la contabilità

generale e analitica, gestione delle vendite,

del magazzino, degli ordini, delle distinte

base, della riclassificazione di bilancio e dei

cespiti ammortizzabili.

Le versioni per OS/2, già a listino, posso-

no essere utilizzate con i seguenti sistemi

operativi di supporto: 3Com 3+Open rei.

1.1 e successive; IBM OS/2 rei. 1.1 e suc-

cessive; HP OS/2 rei. 1.1 e successive;

Microsoft OS/2 rei. 1.1 e successive.
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Fax, Telefono, Modem ?
Niente problemi

con una sola linea:
a smistare

ci pensa TELESHARE!

TELESHARE, un nuovo concetto nelle comunicazioni, in ufficio e in casa.
TELESHARE, un potente stmmento per un più economico utilizzo degli attuali
dispositivi telefonici e telematici. TELESHARE è un apparecchio assolutamente

affidabile per lo smistamento automatico di tre diversi apparati, telefono, fax, modem o
altro, utilizzando una sola linea telefonica.

Tutte le chiamate sono invitate dalla gentile voce (inglese) del chip vocale
di TELESHARE, a selezionare il dispositivo richiesto, fax o altro,

componendo un numero sul telefono chiamante.
TELESHARE funziona sia con telefoni "tone" che "pulse" (come quelli italiani).

Le chiamate fax automatiche sono direttamente inviate al fax.

Dimensioni mm 38x180x132.

Puoi acquistare TELESHARE agli indirizzi indicati o per maggiori informazioni rivolgiti a:

HMADE IN USA

1 Woodborough Avenue, Toronto, Canada M6M 5A1
Tel. 001 416 656 6406 Fax 001 416 656 6368 Telex (06)23303

Media Disk Antonelli

12, Via Ciociaria - 00162 Roma
Telefono 06/4240379

Floppy’s Market

5, P.za del Popolo
56029 S.Croce sull’Arno (PI)

Tel. 0571/35124 Fax 32768

Non Stop spa

11,Via B. Buozzi
40057 Cadriano di Granarolo (BO)

Tel. 051/765299 Fax 765252

SPY Cash & Carry
Piazza Arenella 6/A
80055 Portici (NA)

Tel. 081/5785623 Fax 5785167



Ecco il nuovo portatile MinisPORTHD.
L’unico filo che non perde

è quello delle informazioni.

Un semplice filo telefonico, ed ecco che il portatile MinisPORT HD diventa anche un

vero strumento di comunicazione.

Oltre ad avere tutti i vantaggi di un portatile, con il MinisPORT HD potrete anche:

- inviare e ricevere informazioni collegandovi a banche dati pubbliche o private

- connettervi agli applicativi sui quali lavorate abitualmente e intervenire sui dati in

modo interattivo

- dialogare direttamente e in tempo reale con la vostra azienda attraverso la posta

elettronica.

Anche se vi trovate lontqno dalla vostra azienda, quindi, con il MinisPORT HD potrete

accedere alle informazioni che vi servono, continuando ad avere il vostro ufficio

a portata di portatile.

__ Jn' ZENITH f]
data Systems

GroupoBull

MinisPORT HD. Il notebook che comunica leggerezza.
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Modo
Alla sua seconda presenza allo SMAU la

Modo si presenta con un catalogo prodotti

rinnovato nei settori desktop publishing, CAD
e applicazioni multimediali che sono: Page-

Maker 4.0 in italiano. PrePrint, PS 410 (QM-
S), Corel Draw 1.2 in italiano, Designer 3.01.

Charisma 2.0, Viewframe nView, VersaCAD
2.2 in italiano, Architrion 5.5 in italiano. CAD
3D, Archimovie in italiano. Wingz 1.1 in italia-

no. Access Pc. Radius GX e Radius TV.

La novità principale è sicuramente la ver-

sione 4.0 per Macintosh in italiano di Aldus

PageMaker che rappresenta un salto di quali-

tà per l'utilizzatore paragonabile a quello

compiuto nel passaggio dalla versione 2.0

alla 3.0. Ha un word processor interno nel-

l'ambiente Brano, microspaziatura globale,

controllo tipografico versatile e accurato con
opzioni di kerning a incrementi di 0.01 spazi

em. corpi da 4 a 650 punti, rotazione del

testo a incrementi di 90 gradi e suo ridimen-

sionamento orizzontale dal 5 al 250%, ge-

stione dinamica dei collegamenti con i file

esterni, controllo ortografico in dieci linguag-

gi differenti, aggancio degli elementi grafici a
parti definite del testo sono solo alcune delle

nuove potenzialità messe a disposizione de-

gli utenti Mac.
Sempre da Aldus arriva PrePrint, un'appli-

cazione di supporto a PageMaker in grado di

creare separazioni di colore direttamente su

personal computer, partendo da documenti
PageMaker 3.5 o successivi o da file stan-

dard UFF, pilotando l'uscita delle pellicole

pronte per la stampa da una fotounità com-
patibile PostScript.

Con la Cartuccia PostScript di Adobe Sy-

stems diventa possibile per i
possessori di

una stampante LaserJet 11 Hewlett-Packard

stampare documenti in PostScript, con com-
patibilità assoluta garantita, una velocità di

esecuzione notevolmente superiore a quella

offerta dai cloni PostScript presenti sul mer-

cato e la disponibilità di Adobe Type Mana-
ger e degli screen font per la visione su

monitor.

Oltre alla Cartuccia PostScript, contenente

35 font, sono disponibili due espansioni per

un totale di ulteriori 34 famiglie di caratteri.

La QMS PS 410. stampante PostScript da

quattro pagine minuto basata su micropro-

cessore Motorola 68020 a 16.67 MHz e
meccanica Canon LX. è la risposta alle esi-

genze del mercato del DTP e della elabora-

zione di testi avanzata.

Caratteristiche peculiari sono la dotazione

base di 45 font (comprese famiglie di caratte-

ri come Garamond ed Helvetica Condensed).

l'inclusione nel software di base di Adobe
Type Manager e la gestione indipendente

delle interfacce di collegamento: AppleTalk,

RS-232C e Porta Centronics.

Possibilità di espansione di memoria (da 2

Mbyte di base a 6 Mbyte RAM) e l'attivazio-

ne automatica dell'emulazione LaserJet II.

con interpretazione autonoma dei dati in arri-

vo e utilizzo del linguaggio appropriato tra

PostScript, PCL o HPGL.
Due importanti pacchetti per la realizzazio-

ne di grafica vettoriale presentati per l'am-

biente MS-DOS sono Corel Draw 1 .2 e Desi-

gner 3.01. Corel Draw. giunto alla versione

1.2 in italiano si accompagna a Corel Trace.
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un’utility capace di aprire file PCX o TIFF e
ridisegnarne i contorni per ottenerne un file

EPS.

Sono compresi nel programma nuovi filtri

di import/export (WordPerfect 5.0. Vi-

deoShow, DXF, GEM. EPS. PICT e HPGL) e
una libreria di 6 Mbyte di disegni già pronti

(circa 2.200 file).

La nuova versione di Designer si distingue

per il supporto delle font outline e per la

modalità di lavoro multllayer, prima assente;

in più è possibile creare maschere su uno
sfondo grafico, assegnare parametri mate-
matici agli oggetti, effettuare il posiziona-

mento con grande precisione ed il ritraccia-

mento automatico di un file grafico bitmap in

formato vettoriale.

Designer 3.01 comprende una libreria di

1 .700 disegni già pronti, il trattamento delle

curve di Bezier e un opzione di slide show
per effettuare proiezioni di schermate grafi-

che in sequenza.

Una primizia assoluta è infine Charisma
2.0. pacchetto per la business graphics. Con
Charisma diventa realtà la produzione di 44
tipi differenti di grafici professionali ad alté

qualità, a colori, tridimensionali e con retini

colorati graduali. Nemmeno qui mancano
l'opzione di slide show e una libreria di 2.200
elementi grafici pronti all'uso; il programma
contempla inoltre la possibilità di elaborare i

dati internamente o importarli da applicazioni

di grande diffusione nel mondo DOS e Win-
dows come 1-2-3. Excel e Harvard Graphics.

Ultima novità Modo per la grafica e il dtp è
Viewframe. un display di proiezione a tecno-
logia LCD prodotto dalla californiana nView e
offerto sia per il mondo Macintosh che per
compatibili IBM.

Dotato di un ingresso RGB. Viewframe
può visualizzare il contenuto di uno schermo
con un rapporto di ingrandimento di 20:1 e
con un massimo di 16 colori, con una risolu-

zione di 640 x 480 punti.

Nell'ambito CAD ecco VersaCAD, versione

2.2 in italiano per Macintosh (a breve la

versione 5.4.7 per MS DOS). VersaCAD si

rinnova attraverso opzioni aggiuntive quali la

gestione diretta delle tavolette grafiche con
ingresso ADB (Apple Desktop Bus), la dispo-

nibilità di due moduli aggiuntivi dedicati alla

meccanica e all'architettura, e soprattutto il

supporto di Radius QuickCAD (una scheda
video acceleratrice con una potenza di 6
MIPS) che migliora la velocità di elaborazione

del programma di un fattore 30 e oltre.

Per lo specifico settore CAD evoluto per la

progettazione architettonica, c'è Architrion

5.5 per Mac, compatibile con lo standard di

memorizzazione DXF. Sempre da Gimeor
viene proposto Archimovie. un'applicazione

per la creazione di animazioni a partire da
qualunque applicazione grafica Macintosh.

Lavorando in parallelo con le altre applica-

zioni sotto MultiFinder, Archimovie è in gra-

do di catturare le immagini create, compri-

merle e proiettarle in sequenza, regolando la

velocità, le eventuali dissolvenze ed il senso
della proiezione.

Wingz, il foglio elettronico Informix, già

all'avanguardia per le sue eccezionali capaci-

tà grafiche e per il linguaggio di programma-
zione colloquiale HyperScript. è giunto alla

versione 1.1 in italiano, alla quale sono state

aggiunte la gestione ottimizzata delle barre di

scorrimento, un'opzione di salvataggio auto-

matico dei dati, funzioni di bordatura delle

celle e di intervento sui contenuti delle celle

Wingz 1.1 presenta una serie di migliora-

menti nella struttura del linguaggio Hyper-

Script, nella gestione della stampa e nella

velocità di esecuzione, a cui va aggiunta
anche la compatibilità completa con lo stan-

dard Sylk. attraverso cui è possibile scambia-
re dati con tutti i fogli elettronici.

All'insegna dell'integrazione viene propo-

sto Access Pc. prodotto della Insignia Soft-

ware, produttrice dell'emulatore MS-DOS
per Macintosh.

I Centri Regionali di Assistenza Software
AEG OLYMPIA

LINEA COMPUTER srl - Via E. Filiberto 6 - Tel.

(0171) 67.674 - Cuneo • ZADIT COMPUTER snc -

Via San Rocco 6 - Tel. (0429) 600433 - Este (PD) •
D.I.S. srl - Via Nomentana 905 - Tel. (06) 8894939 -

Roma * STUDIO TECNICO CONTABILE srl - Via

Don Bosco 45 - Tel. (0832) 45845 - Lecce • SNAP
SUD srl - V.le Delle Provincie 26 - Tel. (095) 939313
- Giano (CT)

I Rivenditori AEG OLYMPIA
PIEMONTE: ARMU - Torino • (Oli) 218380 • BlfcMMfc UF

(TO) - (0124) 27291 • REMONDINO - Borgosesia (VC) - (0163

LOMBARDIA: alfa sistemi • Milano - (02) 48703969 •
ARPA - Trezzo sull’Acida - (02) 9092500 • BETTINELLI - Gallara-

te (VA) (0331) 796435 • ELETTRONICA CAMUNA - Bruno (SS)
- (0364) 320023 • B & L - Castellana (VA) - (0331) 504654 • CO-
RO LORENZO - Tradato (VA) (0331) 840250 • EUROSYSTEM -

Coreico (MI) - (02) 4472516 • GAFFURI - Como - (0331) 272394
• GHISLENI ALESSANDRO - Bergamo - (035) 233745 • MARVA
- Moda (MI) - (0362) 70773 • M.R. - Darlo (BS) - (0364) 532667 r

OLYMP SYSTEM - Broscia - (030) 310998 • POZZONI - Loco
(CO) (0341) 363201 o PRE.VA - Sanl’Angelo Lodrglano (MI)

(0371) 93-1563 . ROSSI LUIGI - Varese (0332) 283«3 • Sf
MUFFiaO^MHan° (02) 8467686 • VISENTIN - Vigevano (PV)

VENETO: berti e biancotto - s Di
(0421) 42031 o CENTRO CONTABILE - Basse
- (0424) 212623 • COMPUTING PROGRAM

5ST-S
(TV) <0422)717888

TRENTINO ALTO ADIGE:

INFORMATICA - Treviso -

t

(04M)
l

54732
-"-(0445) 366335 «PRISMA-

• TESSER DIEGO Domegg
TECNOINFORMATICA - Odi

la <TN) -

EMILIA ROMAGNA: banzi & OCCHI Rubicra (RE)

(0522) 629259 • BARANI UFFICIO • Borgonovo Val Tldone (PC)
(0523) 862949 • BT DATA SERVICE Vdlanova (BOI - (05
780357 • C.S. COMPUTERS • Cattolica (FO)
G.8. UNEA UFFICIO - Riccione (FO) - (0541) 642844 • OFFICE
AUTOMATION - Parma (0521) 46848

MARCHE: ap di PROIETTI - Ascoil Piceno - (0736)
PEOPLESCOMPUTER - San Sovodno (MC) - (0733) 63- isz

TOSCANA: CANTINI 6 PASQUINI Viareggio (LU) - (0584)

48222 a LAP DI LAND! • Firenze - (055) 363040 «LESA - Cecina
• MARTINA MAURO Prato (FI) - (0574)_ ...^ 2333^2 e MI-

SI 9456414 • SAMAT - Val-

e- (055) 712298

-) - (0742) 56988 • SCOR-
t-iuNI - Perugia - (075) 61078 e TASSIUFFICIO - Castiglione del

Lago (PG) - (075) 953492 •TORRIONI Terni - (0744) 42520B

LAZIO: BRANDINI UFFICIO - Roma (06) 5891792 e F.U.SA
• Roma - (06) 6871417 e M SYSTEM - Roma - (06) 6223658 e
HHC ITALIANA - Roma - (06) 8393971 e TECNOMEC - Roma
(06) 3292907 e UFFICIO 2001 - FrosrnOne - (07751 856712

SARDEGNA: CMS - Cagllan - (070) 491285 e FRONGIA
MARIO Cagliari (070) 652309 e G.S - Carburila (OR) (07811

DAmLOMÉCC^CA
Q
Orrawio

E
- Ca-

592235 e MECCANOGRAF 86 -1

CHELONI GF - Follonica (GB) - (0566) 40
STEMI • Borgo San Lorenzo (FI) - (055) 94!

no (FI) • (0574) 968313 e STYL-VITI - Franz

RODOMONTI DAVIDE - Teramo Ì0861) 30745
(0872 ’ 897444 *

MOLISE: O EUSIIS . Tennoll (CB) - (0875) 85440

PUGLIA: ELETTRONICA SISTEMI - Taranto - (099) 373924
• ELETTRONICA & UFFICIO - Cnnosa (BA) (0883) 966202 •
ERARIO * DAGGIANO - Manduna (TA) - (099) 672611 e G R -

(SA) -(081) 517034

CALABRIA: GUERRA - Palmi (RC) - (0986) 2280:
-

51) 741787 • TECNOSERVICE C

Ispira (RG| - (0932) 952795

Vi aspettiamo allo SMAU,
Pad. 17, Stand L12-M13 e L04-M03

dal 4 al 8 ottobre



Per essere buoni, bisogna essere migliori.

Olystar
Olyport

I marchi AEG e Olympia sono
sempre stati conosciuti per i loro buo-
ni, anzi, ottimi prodotti, progettati per

essere migliori, sotto ogni punto di vi-

sta.

Una tradizione che la nuova società

AEG Olympia mantiene ed esalta. Per

esempio, si parla molto, oggi, di Auto-
mazione dell’Ufficio ma per una vera
automazione ci vogliono certamente
macchine ad altissime prestazioni ma
soprattutto prodotti “solidi" ed affidabili.

Garantiti da una rete di assistenza im-
peccabile.

L'affidabilità e la precisione delle

nostre macchine sono proverbiali. Così
come l’efficacia della nostra rete di as-
sistenza. I nostri professionisti in Auto-
mazione dell'Ufficio vi assisteranno

nell’installazione e manutenzione del-

la più completa gamma di Personal

Computer Professionali, per esempio:
Olystar 20, dal costo molto contenuto,
ideale come work-station di rete e per
applicazioni di WP; la gamma “High
Tech" 286, ovvero Olystar 60, e il 386sx
Olystar 70, dedicati a manager, giorna-

listi, consulenti finanziari; i potenti

Olystar 80 con “cuore” 386 a 20, 25 e
33 MHz con memoria fino a 340 MB,
per calcoli ingegneristici od architettoni-

ci con applicazioni CAD, per ricercatori

e gestioni finanziarie, oppure come file-

server di rete.

Nè potevano mancare i lap-top:

Olyport 20, Olyport 40 ed Olyport 70,
con capacità di 20, 40 MB e processori
80C88, 80C286 e 80C386sx rispettiva-

mente: sicuramente fra i più piccoli, leg-

geri, “belli" e potenti oggi disponibili.

Ai PC Olystar si sposano perfetta-

mente le stampanti AEG Olympia: una
gamma che va dai modelli ad aghi alle

nuovissime Quietstar 4 e Colourstar (4

colori nelle testine) a getto di inchiostro,

alla stampante Laserstar 6 da 6 pagine
al minuto.

AEG Olympia, via Stephenson 94,

20157 Milano. Punti di vendita in tutta

Italia, consultare le Pagine Gialle alla

voce -Macchine per ufficio - Vendita».

AEG
OLYMPIA

80C86, 80C286 o 80C386S
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ADVANCE PERSONAL COMPUTER
(NEATT 1M Ram 1 drive 1,2Mb/ 1,44, 1 Hard disk 40Mb

(28 ms alta velocità), tastiera CHERRY 102 tasti. L. 1.490.000

(NEATT 1M Rara 1 drive 1,2Mb/ 1,44, 1 Hard disk40Mb
(28 ms alta velocità), tastiera CHERRY 102 tasti, VGA 16 bit, monitor colore
multisync VGA 1024 x 768 alta risoluzione (0,28 d.p.J. L. 2.395.000

(NEAT) 1M Ram 1,2Mb/ 1,44, 1 Hard disk40Mb (28 ms
alta velocità), tastiera CHERRY 102 tasti. L 1.790.000

1M Ram 1 drive 1,2Mb/ 1.44, 1 Hard disk 45Mb,
tastiera CHERRY 102 tasti. L* 2.790.000

64K cache memory, 2M Ram 1 drive 1,2Mb/ 1,44, 1

Hard disk 45Mb, tastiera CHERRY 102 tasti. L. 4.390.000

MONITOR E SCHEDEVGA

Colore 14" multisync VGA 1024 x 768 (0,28 d.p.) 1 . 7fin rwvt

Monocromatico 14" muldsyncVGA 1024x768 L 290.000
Monocromatico 14"VGA L. 220.000
VGA 16 bit 800 x 600 (256K Ram) i. i4R nno
VGA 16 bit 1024 x 768 (512K Ram) TSENG-LABS
VGA 16 bit 1024 x 768 (1M Ram) TSENG-LABS L. 449.000

PREZZI IVAESCLUSA - 12 MESI DI GARANZIA

AJ».C. Vìa Magenta 13/15 R - 50123 FIRENZE - Tel. 055/287246

Altre caratteristiche interessanti di Access
Pc sono il prezzo, la compatibilità con tutti ì

modelli di Mac, la capacità di assegnare a file

MS-DOS icone proprie di documenti Mac
(per esempio, un file 1-2-3 ha l'icona di un
documento Wingz) e l'assenza di file di servì-

zio su disco: lavorando interamente in me-
moria Access Pc funziona anche con dischi

pieni o protetti in scrittura.

Radius conclude la panoramica delle novità

presentate Radius GX e Radius TV.

Radius GX è una scheda video a 24 bit,

studiata per i monitor Apple RGB da 13",

completa di acceleratore grafico e di un'usci-

ta video a standard PAL. Compatibile con
Radius PrecisionColor Calibrator, Radius GX
richiede la nuova versione 6.0.5 del software

di sistema, può lavorare indifferentemente

con piani di colore a 1. 2, 4, 8. 16 o 24 bit ed
è compatibile con Radius TV; il prodotto più

avanzato oggi disponibile per consentire al

Mac di ricevere ed elaborare segnali televisi-

vi, in bianco e nero o a colori a 8 o 16 bit.

Il pacchetto si compone di una scheda
NuBus. un dispositivo esterno per il collega-

mento di apparecchiature video ed il softwa-

re di gestione comprendente accessori di

scrivania ed il programma MacTheatrics. per

la realizzazione di effetti speciali sulle imma-
gini catturate dal dispositivo.

Radius TV è in grado di visualizzare in

tempo reale (25 frame al secondo) immagini
video a 16 bit in una finestra di dimensioni

variabili fino a 780x576 pixel. Radius TV PAL
sarà disponibile dalla fine del mese di ottobre

al prezzo di 4.500.000 lire IVA esclusa.

Apple

Lo stand della Apple Computer SpA si

divide, dal punto di vista logistico, in tre

grandi aree: immagine e nuovi prodotti, solu-

zioni e servizi.

Rispetto allo scorso anno l'area espositiva

si è ampliata di oltre il 25% e la superficie

totale raggiunge i 750 metri quadri anche per

dar modo di presentare convenientemente i

prodotti annunciati negli ultimi mesi: il Ma-
cintosh llf, la linea di stampanti laser Perso-

nal LaserWriter da 4 pagine per minuto, il

sistema operativo A/UX 2.0 ed i prodotti di

integrazione fra il mondo Apple e quello

Digital. Gli Apple Centre. i rivenditori indipen-

denti che commercializzano solo prodotti Ap-
ple e le terze parti legate alle soluzioni Ma-
cintosh. raggruppati per tipologia di soluzione

offerta, gestiscono tutte le postazioni dimo-
strative.

All'interno della mostra «Telecomunicazio-

ni: voce nello Spazio» alcune postazioni Ma-
cintosh sono a disposizione dei visitatori con
la guida multimediale «Il pianeta e la parola»

per consentire di ripercorrere l’intera storia

delle telecomunicazioni secondo un cammi-
no di ricerca scelto di volta in volta secondo i

particolari interessi del visitatore.

L'integrazione di Macintosh in ambiente
multivendor attraverso servizi di file transfer

FTP ed emulazione di terminale Tellnet è
dimostrata in collaborazione con Digital

Equipment, all'Interno dell'area Munirete '90

dove la rete multivendor è basata su dorsale

Ethernet con protocollo TCP/IP.
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CORSI COMPLETI IN AUTOISTRUZIONE

TURBO
PASCAL

VERSIONI DALLA 4.0 ALLA 5.5

PROGRAMMAZIONE OBJECT ORIENTED
INTRODUZIONE ALLA 6.0

PC Master Turbo Pascal è il metodo più semplice e diretto per appropriarsi

di tutti i segreti della programmazione in uno dei linguaggi più evoluti e più

diffusi.

Fin dalla prima lezione, attraverso semplici programmi esempio presenti

sul dischetto, il lettore viene introdotto agli argomenti fondamentali,

verifica immediatamente le possibilità di questo linguaggio, accumula

esperienza e vede crescere, di lezione in lezione, le proprie capacità di

programmazione.

L'organizzazione in blocchi didattici autonomi, la presenza di un corso per

principianti e uno per esperti, l'interattività fra testo e software, permettono

di organizzare liberamente il percorso di apprendimento e adattarlo alle

proprie esigenze.

PC Master

Turbo Pascal

8 lezioni:

8 testi + 8 dischi

in fascicoli

quindicinali

JACKSON IN COLLABORAZIONE CON B 10 rR/,LiA 1N^D

PC Master Turbo Pascal nasce dalla

collaborazione fra la Borland,

società produttrice di Turbo Pascal e il

Gruppo Editoriale Jackson.

Si articola in otto lezioni

quindicinali composte
da testo e software

interattivo

ed è disponibile

nelle versioni da
5 ’A" e 3Va".



NEWS

Sono inoltre in funzione DEC LanWORKS
for Macintosh e SQL Services (che consen-
tono ai Macintosh ed alle reti Apple Talk di

operare con i sistemi VAX e le reti DECnet/
OSI Digital), nonché ALL IN 1 for Macin-
tosh. un software che offre servizi di posta
elettronica con utenti di altri sistemi.

Tutto ciò sottolinea ulteriormente la capa-
cità di Macintosh di operare in reti multipro-

tocollo.

Nantucket: Clipper 5.0

e progetto NFT

La società Algol distributrice ufficiale dei
prodotti della casa americana Nantucket. ha
annunciato la disponibilità della nuova ver-

sione del compilatore Clipper e l'avvio alla

fine dell’anno del progetto Nantucket Futura

Technology (NFT).

Il compilatore Clipper 5.0 è dotato di

un'ampia gamma di comandi e funzioni, di

un nuovo tipo di linker e di un pre-processo-

re flessibile. Consente agli sviluppatori soft-

ware la massima flessibilità nel lavoro di

programmazione delle applicazioni. Il compi-
latore genera file eseguibili (.EXE) assicuran-

do un'alta velocità di esecuzione, la segre-

tezza del codice sorgente, una trasportabilità

del programma sia in applicazioni single-user

che di rete.

Clipper 5.0 si presenta con una documen-
tazione più ricca e migliorata rispetto alle

precedenti versioni ed inoltre incorpora la

possibilità di scrivere istruzioni in altri lin-

guaggi, come il C o l'Assembler, avendo
come unico limite la creatività del program-
matore.
Sempre rimanendo nell'ambito delle reti, il

programma compilato non ha bisogno di

software aggiuntivo per poter operare.

Per finire, tra le altre caratteristiche di

spicco c'è il superamento della barriera dei

640 Kbyte di memoria e grazie al modulo
RTLink non si deve ricorrere ai file di

overlay.

Il progetto NFT avviato dalla casa america-
na rilascerà una serie di nuovi prodotti desti-

nati ad affiancare il Clipper. I piani di svilup-

po NFT faciliteranno l'adozione della tecnolo-

gia emergente, pur mantenendo la validità

delle esperienze maturate e delle applicazio-

ni generate.
In ultimo la Algol anticipa al mondo dei

programmatori che nel febbraio del prossi-

mo anno avrà luogo in Italia un grande con-

vegno europeo, interamente imperniato sul

Clipper 5.0.

Sisoft

Con il 30% del mercato italiano dei data-

base. guadagnato con la vendita di 5200
copie di DataEase. la Sisoft presenta al padi-

glione 26/4 alcune interessanti novità.

Meritano la pena di essere segnalate
quelle riguardanti DataEase 4.2 Developer e
DataEase SQL.

Il primo consente di sviluppare applicazio-

ni da poter poi trasformare in prodotti com-
pleti e chiusi ed è quindi rivolto al mercato
VAR ed ai centri di sviluppo interni alle

aziende. Developer genera sulla base del-

l'applicazione sviluppata, documentazione di

sistema, documentazione per l'utente, di-

schetti dimostrativi, dischi di applicazione

crittografati con numero di serie.

DataEase SQL è la versione front-end

SQL del pacchetto che permette di lavorare

in ambienti LAN. mini e mainframe con ap-

plicazioni sviluppate in DataEase utilizzanti

basi di dati centralizzate e consentendone
l'estrapolazione dei dati con la massima fles-

sibilità anche da personal computer remoti.

DataEase SQL è pienamente compatibile

con i linguaggi DB/2, SQL/DS. IBM Databa-
se Manager, Microsoft SQL Server, Sybase
SQL Server e Oracle Server.

Nello stand sono stati inoltre esposti i

prodotti della famiglia WordPerfect com-
prendenti anche il nuovo Office 3.0 e la

versione italiana, appena rilasciata, di Word-
Perfect 5.1.

Gioca con Amiga a
Totocalcio, Totip, Enalotto!

I SIJSTUEMAI

Oggi c’è SISTHEMA
il più facile e potente

elaboratore

professionale di sistemi

Totocalcio, Totip e

Enalotto per Amiga.

Con ben 6 tipi di

condizionamento, 2 tipi

di riduzione, un'alta

velocità di elaborazione,

stampa su tabulato e su

schedina e il controllo

automatico delle colonne

vincenti è il programma

che rivoluzionerà il

vostro modo di pensare e

di giocare al Totocalcio!
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DOPO LO STRAORDINARIO SUCCESSO DEL CORSO MS-DOS
UN’ALTRA GRANDE, ESCLUSIVA NOVITÀ,

DEL GRUPPO EDITORIALE JACKSON
IN COLLABORAZIONE CON MICROSOFT.

tèDas
3.2 -3.3

E FUNZIONI BIOS

Il nuovo corso PC MASTER che, in sole 4 lezioni in autoistruzione, illustra:

• le potenzialità della programazione BATCH
• il fenomeno del VIRUS • i segreti della programmazione ADVANCED
• la tecnica dei comandi
MS-DOS con un richiamo

alle funzioni BIOS.

• In più un prezioso

DIZIONARIO ON LINE

JACKSON IN COLLABORAZIONE CON Microsoft
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Big Blue punta al dominio degli anni '90

L
f IBM. in contemporanea mondiale, con
una affollatissima conferenza all'hotel

Gallia di Milano, ha presentato una nuova
famiglia di supercomputer.

Con questo annuncio. Big Blue punta al

dominio del prossimo decennio, inquadra

nel proprio mirino gli utenti medio-grandi e
presenta il Sistema/390: un insieme hard-

ware e software che raggruppa nuovi ela-

boratori (ES/9000). nuovi sistemi operativi

(MVS/ESA Sp. VSE/ESA Sp. VM/ESA) ed
un'architettura (ESA 390) in grado di inte-

grare gli uni e gli altri.

Con l'occasione si è accennato alla situa-

zione economica della società e sono stati

ufficializzati gli annunci del PS/1
.
un perso-

nal computer a basso costo (non tanto, e
poi vedremo perché), ed i nuovi modelli

della famiglia di sistemi intermedi AS/400.

Effetto Golfo e Piazza Affari

L'IBM, dunque, non teme l’effetto Golfo

e prepara lo sbarco a Piazza Affari. L'attuale

sfavorevole momento delle principali Borse
mondiali non frenerà la quotazione dell'IBM
Corporation sulla piazza di Milano. Malgrado
Saddam Hussein e la crisi nel Golfo, quindi,

la IBM di Armonk contenderà alla Bayer e
all’Electrolux la palma della prima grande
multinazionale estera a fare il suo ingresso a

Piazza Affari. Dalla società USA viene quindi

un segnale di fiducia verso il mercato mobi-
liare italiano nei cui listini dovrebbe approda-
re entro quattro o cinque mesi.

In questi giorni il titolo IBM oscilla a New
York attorno al centinaio di dollari per azio-

ne. Grazie anche ai buoni risultati del primo
semestre con un fatturato superiore ai 30
miliardi di dollari (+9.8% sull'anno '89) e
utili in crescita del 6.8%. la società sembrò
aver superato bene gli scossoni degli ultimi

tempi avvenuti sui mercati finanziari interna-

zionali. La quotazione della corporation a
Milano è un'operazione di valore strategico

e non può comunque essere legata a un
momento specifico. Questa strategia è an-

che rafforzata dal fatto che all'Italia sono
recentemente stati affidati nuovi incarichi,

come la responsabilità mondiale dei sistemi

medi AS/400 (prodotti per l'Europa nello

stabilimento laziale di Santa Palomba e che
contribuiscono largamente a un'esportazio-

ne della IBM Italia di 3.500 miliardi l'anno),

la parte scientifica e la pubblica amministra-

zione. A questo si aggiunga che l'Italia è
diventato il paese responsabile del Sud
Europa, dell'intera area mediterranea e della

zona mediorientale. A metà giugno é stata

costituita una società a responsabilità limita-

ta. la IBM SEMEA (South Europe. Middle
East, Africa), che diventerà responsabile
delle operazioni IBM in Italia. Grecia. Porto-

gallo. Turchia, dei Paesi del Medio Oriente e
dell'Africa. E. se non è poco, il tutto presie-

duto da un italiano: Ennio Presutti.

I nuovi elaboratori ES/9000

I nuovi ES/9000 coprono una gamma di

18 modelli e vanno dal computer medio al

grande elaboratore con una potenza da due
a 230 Mips (milioni di istruzioni per secon-

do). il doppio del massimo finora disponibi-

le su macchine IBM: di questi. 10 sono
raffreddati ad aria mentre gli otto più po-

tenti. da una a sei unità di elaborazione, ad

Le capacità di comunicazione con le peri-

feriche sono state migliorate sostituendo i

cavi di rame con fibre ottiche: in questo
modo oltre a raddoppiare la velocità dello

scambio di dati (che raggiunge cosi i dieci

milioni di byte al secondo), è possibile

decentrare il centro di calcolo in sedi di-

stanti tra loro fino a nove chilometri. Per
ottenere questo risultato IBM ha elaborato

una nuova architettura di canale, la «Enter-

prise Systems Connection Architecture».

che offre un'elevata sicurezza: infatti non è
possibile intercettare i segnali trasmessi su
fibra ottica senza intervenire direttamente

sulla linea stessa.

Gli elaboratori più potenti utilizzano nuovi

TCM (moduli a conduzione termica) in cera-

mica vetrosa, che consentono una migliore

dissipazione del calore rispetto ai prece-

denti in allumina. Grosse novità anche per
quanto riguarda i chip: la nuova generazio-

ne di «bipolari» ATT (Advanced Transistor

Technology) ha una densità di circuito dop-
pia rispetto alla precedente e garantisce

una velocità superiore di circa il 30%.
Tutti gli ES/9000 si basano sull’architet-

tura ESA/390 e offrono un indirizzamento a
31 bit. per sfruttare al meglio le capacità di

memoria. Inoltre, i modelli più potenti, co-

me gli /820 e /900, hanno capacità di

calcolo simili a quelle dei supercomputer
con una memoria di elaborazione che rag-

giunge i 9 gigabyte. Una caratteristica im-

portante per gli utenti è data dalla possibili-

tà di trasferire le applicazioni sull'intera

gamma degli elaboratori: inoltre gli attuali

modelli ES/3090 J possono essere trasfor-

mati negli ES/9000 con raffreddamento ad
acqua attraverso modifiche eseguibili in

loco, così come gli ES/9370 possono «cre-

scere» nella serie 9000 raffreddata ad aria.

Novità anche per quanto riguarda la sicu-

rezza dei dati: Big Blue ha infatti introdotto

un coprocessore crittografico, costituito da
un modulo TCM e da una tastiera per
l'input dei codici di accesso: il sistema,
integrato con la «Common Cryptographic
Architecture». consente agli utenti di rea-

lizzare applicazioni crittografiche negli am-
bienti MVS e DOS.

I nuovi sistemi operativi costituiscono

un'evoluzione-innovazione dei grandi siste-

mi operativi tradizionali di IBM (MVS. VM e
VSE). L'MVS/ESA Sp versione 4 è orientato

a soluzioni medio-grandi, il VSE/ESA versio-

ne 1 a quelle medio-piccole, mentre il VM/
ESA punta alle applicazioni di elaborazione

interattiva. Inoltre l'MVS/ESA consente di

far agire tra loro, in un unico complesso
chiamato Sysplex, più sistemi MVS integra-

ti da elementi hardware e servizi software,

anche se risiedono su unità di elaborazione

differenti. Il nuovo componente «Sysplex
Timer» sincronizza le operazioni e gestisce

fino ad otto sistemi MVS/ESA come se
fosse uno solo. L'integrazione dei tre siste-

mi operativi nell’unica architettura ESA/390
permette di distribuire su diverse unità di

elaborazione dati e programmi gestiti da
software differenti: l'utilizzatore non dovrà

più chiedersi «dove» risiede l’informazione,

ma sarà il sistema stesso a eseguire la

ricerca. Cosi pure risorse di sistemi diversi

potranno essere condivise con una struttu-

ra client-server: l'utente, con un personal

computer collegato in rete, potrà accedere

ai dati dell'intero sistema operativo.

È una svolta «storica»
secondo Gartner Group

«È un annuncio, questo del sistema 390
IBM, che sta alla pari soltanto con l'avvio

della serie 360 del 7 aprile 1964». Il Gartner

Group, autorità indiscussa in fatto di vicen-

de IBM. di solito non è molto tenero con le

grandi «bordate» o «uscite» di Big Blue. Ma
questa volta, pur avendo sezionato le noti-

zie al millimetro (rileva infatti «molti pezzi

mancanti, date di consegna deludenti e altri

problemi») il Gartner Group rileva comun-
que che. con il S/390 «l’IBM ha tracciato la

sua tabella di marcia per tutti gli anni '90.

Inoltre BigBIue sta davvero tentando di

risolvere specifiche esigenze degli utenti

come le architetture client/server a livello di

intero gruppo aziendale». Se lo dice il presti-

gioso Gartner Group, c'è da stare tranquilli.

PS/1: un PC di massa... ma caro

E in questa occasione IBM lancia la sua
sfida ai personal computer a «basso costo»

mettendo sul mercato italiano il PS/1, dopo
che indiscrezioni preannunciavano da tem-
po questa scelta strategica di Big Blue. Si

tratta di un PC basato su processore Intel

80286 a 10 MHz. con 512 Kbyte o 1 Mbyte
di memoria RAM, e con la possibilità di

adottare un hard disk da 30 Mbyte. Il piccolo

«grande» PC IBM vanta, come caratteristi-

che standard, un adattatore grafico VGA e
un modem integrato a 2400 bts IBM DOS
4.01. I PS/1 saranno commercializzati con il

programma Microsoft Works, programma
integrato che offre un word processing, un
foglio elettronico, un data base e un pro-

gramma di comunicazione. Secondo IBM
s'impara ad usarlo in 5 minuti: i nuovi PS/1

interesseranno un mercato di massa: liberi

professionisti, famiglie, hobbysti. ecc.. e

istituiranno i PCjr...ma con i prezzi che
variano tra il milione e mezzo e i 2 milioni e
mezzo e oltre! Secondo il nostro modesto
avviso, non sarà facile per IBM fare colpo su

tale mercato anche in considerazione del

ritardo con cui la società si è mossa.
Dunque, questi PC. pur dotati di proces-

sore 286. sono stati configurati per impedi-

re le classiche espansioni, con grande delu-

sione dei rivenditori che si ritrovano con
nessun valore aggiunto: i computershop
non trarranno alcun utile dalla vendita dei

PS/1, e l'utente non ci metterà molto a

scoprire, scorrendo i listini, che questo PC
con un monitor monocromatico e senza
hard disk costa quanto un clone con un
disco fisso. Ma II costruttore ha un asso
nella manica: il marchio. L'IBM esercita

sempre un fascino che pochi altri possono
vantare. Criticata odiata e copiata. IBM è

sempre IBM. Comunque, per il PS/1 il

successo potrebbe venire proprio da quei

paesi (vedi Spagna e Italia) non ancora

troppo maturi dal punto di vista informatico.

Francesco F. Castellano
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E.GI.S. COMPUTER
VENDITA AL MINUTO E PER CORRISPONDENZA

UNICA AD UNIRE PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ' A PREZZI CONTENUTISSIMI
VIA CASTRO DEI VOLSCI 40/42 - 00179 ROMA • TEL. 06/7810593-783856

CONTATTATECI GARANTIAMO QUALITÀ' CORTESIA COMPETENZA
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SI INTENDONO GARANTIT1 12 MESI - PREZZI IVA ESCLUSA

ORARIO 9.30 - 13.00 / 16.30 - 19.30 GIOVEDÌ CHIUSO - SABATO APERTO
POSSIBILITÀ’ ANCHE DI VENDITA RATEIZZATA (SOLO PER ROMA)

• MS DOS COMPUTER
XT 12 MHZ 51 2K, FLOPPY 720K, CGA/HERCULES,TASTIERA 1 01, DESK TOP, SERIALE, PARALLELA, JOYSTICK 590.000

XT 1 2 MHZ 512K, FLOPPY 720K, CGA/HERCULES,TASTERAI01, DESK TOP, PARALLELA, SERIALE, HD 20 MB, JOYSTICK 950.000

AT 1 6 MHZ 51 2K, FLOPPY 1 ,44MB, VGA 800x600,TASTIERA 1 01 ,
DESK TOP, PARALLELA, SERIALE, HD 20MB, JOYSTICK 1 .200.000

386 SX 20 MHZ, 1 MB, FLOPPY 1 ,44MB, VGA 800x600,TASTIERA 101, DESK TOP, PARALLELA, SERIALE, HD 20MB 1.850.000

386 28 MHZ, 1 MB, FLOPPY 1 ,44MB, VGA 800x600, TASTIERA 1 01 ,
DESK TOP, PARALLELA, SERIALE, HD 40MB 2.550.000

386 54MHZ, 64 CASH, 2MB, FLOPPY 1 ,44MB, VGA 800x600, DESKTOP,TASTIERA 101 , PARALLELA SERIALE, HD 40MB 3.300.000

486 1 17MHZ, 4MB, FLOPPY 1 ,44MB, VGA 1 024, DESK TOP, TASTIERA 101, PARALLELA, SERIALE, HD 40MB 6.500.000

PORTATILE 286 1 6MHZ, 1MB, VGA, FLOPPY 1 ,44MB, HD 40MB, SLOT8 BIT, FLOPPY ESTERN0 1,2 MB, 2 SERIALI,

1 PARALLELA, BORSA 3.300.000
^

PHILIPS 9110
PHILIPS 9115
PHILIPS AT

950.000
1 .400.000

2.521.000

ATARI PC3H
ATARI PC4 286
ATARI PC5 386

1 .470.000

2.940.000
4.050.000

OLIVETTI 286
HYUNDAI LT3
COMMODORE PCI

2.624.000

2.521 .000

554.000

CONTATTATECI PER QUALSIASI CONFIGURAZIONE PERSONAUZZATA, SAPREMO ACCONTENTARVI !!

PIASTRAXT12MHZ 130.000 MONITOREGAAMBRA 218.000 DRIVE 360K 100.000

PIASTRAAT16MHZ 250.000 MONITORVGA BIANCO 210.000 DRIVE 720K 100.000

PIASTRA 386SX20MHZ 600.000 COLORE PHILIPS 8833 420.000 DRIVE 1.2MB 129.000

PIASTRA 386 28MHZ 1.150.000 COLORECBM 1084S 420.000 FLOPPY 1,44MB 129.000

PIASTRA 386/33CASH 1.800.000 COLOREEGA 588.000 CGA/HERCULES 60.000

PIASTRA 486/11 7 MHZ 4.500.000 COLOREVGA 550.000 VGA 800 x 600 180.000

320000 COLOREMU LTYSINCH 700.000 VGA 1024x768 280.000

HARDISK SEAGATE 1 5 1 -40 AT BUS 500.000 MULTISYNCH MITSUBISHI 924.000 TASTIERA 101 TASTI 71.000

HARDISKQUANTUM40MB 600.000 MULTISYNCH NEC IIID 1.070.000 PARALLELA + 2 SERIALI 50.000

HARDISK QUANTUM 80MB 820.000 MOUSE da Lire 50.000 CONTROLLER AT 186.000

HARDISKQUANTUM 120 1.280.000 MODEM INTERN0 1200 143.000 CONTROLLERATBUS
HARDISKCONNER 100 1.150.000 MODEM INTERNO 2400 227.000 SCANNER + OCR 420.000

HARDCARD 40MB perAmuradeAmi» 588.888 MODEM ESTERNO 1200 168.000 FAXMETA 20MEMORIE 950.000

CDROM INT. +CONTROLLER 630.000 MODEM ESTERNO 2400 252.000 COPROCESSOHI MATEM. IMM DISPONIBILI

MONITOR TTL VERDE 126.000

150.000

TAVOLETTA GRAFICA
CABINETDESKTOP

480.000

142.000 CENTRO ASSISTENZAE RIPARAZIONI IN24

MONITORDUAL 1 4" BAV 190.000 CABINETMONITOWER 243.000

COMMODORE FLOPPY DISK ATARI

AMIGA 500 588.000

5 1/4 DSDD
5 1/4 HD MITO

504

1.848

ATAR1 1040

ATARI 1040STE
756.000

840.000

AMIGA 2000 + 2 DRIVE 1 .430.000 3 1/2 DSDD 840 ATARI MEGA 1 1.025.000

A 3000 1 6MHZ 5.200.000 3 1/2 SSDDSONY 1.176 ATARI MEGA 2 1 .429.000

COMMODORE 64 NEW 220.000 3 1/2 DSDD MITSUBISHI 1.261 ATARI MEGA 4 1.975.000

DRIVE PER CBM 64 205.000 3 1/2 HD MITO 2.521 DRIVE EST. ATARI 185.000

DRIVE EST. AMIGA
DRIVE INT. A2000

139.000

134.000 STAMPANTI
HD ATARI 30MB
MONITOR ATARI MONO

925.000

231.000

ESPANSIONE AMIGA 500 118.000 CITIZEN 120D 286.000 MONITOR COL X ATARI 420.000

JANUS XT
SCANNER AMIGA

504.000

336.000

CITIZEN 15E

CITIZEN SWIFT 24

546.000

546.000 LINEA GVP AMIGA
MOUSE AMIGA 50.000 CITIZEN LASER 106 2.100.000 DRIVE ESTERNO 160.000

GENLOCK A2301 340.000 MANNESMAN MT81 277.000 HD 80MB 1 1 M/S + CTRL 1 .430.000

GENLOCK AMIGA 470.000 STAR LC10 319.000 ESPANSIONE 2000 8MB 630.000

DIGIVIDEO AMIGA 1 1 0.000 STAR LC1 O/COLOR 405.000 ACCELERAT. 1 6MHZ 1 .000.000

DIGIAUDIO AMIGA 110.000 NEC P2 PLUS 605.000 ACCELER. 28MHZ A3001 3.900.000

ANTIFLICKERING 800.000 NEC P6 PLUS 1 .000.000 CONTR. HD PLUS8 520.000

VIDEON 2.0 378.000 NEC P7 PLUS 1 .200.000 HD 40MB 1 1 M/S + CTRL 1 .1 50.000

HD CBM 2090 840.000 EPSON LX400 403.000 HD 40MB + CTRL + 2MB RAM
HD AMIGOS 500 840.000 EPSON LQ500 580.000 1 .486.000

MIDI AMIGA 67.000 EPSON LQ1 050+ 1 .1 75.000 HD50015M/S 1 .1 50.000
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Datascreen e Amiga: software italiano per medici
La Biosoft di Genova è una software

house specializzata nella creazione di pro-

grammi e interfacciamenti per l'ambiente
medico: in questa ottica rientra Datascreen,
un database rivolto a medici professionisti

per la completa gestione di un archivio

pazienti. Il programma è stato interamente
realizzato in Italia ed è frutto di una collabora-

zione con l’Istituto di Microbiologia di Geno-
va per poter meglio capire le esigenze di un
medico utilizzatore. Datascreeen viene total-

mente gestito dal mouse e tutte le sue
attività vengono eseguite nell'unica finestra

principale: vero punto di forza del program-
ma è la possibilità di «agganciare» e richia-

mare dal suo interno altri programmi di

grafica o di elaborazione testi in modo da
poter avere un completo pacchetto per
l'acquisizione dei dati relativi ad una cartella

clinica. É infatti possibile associare ad ogni
paziente oltre al testo relativo alla cartella

anche immagini digitalizzate: a titolo di

esempio ad un paziente vengono associate
le digitalizzazioni di due radiografie, non ci

sembra infatti fantascentifica l'ipotesi di un
medico dotato di computer e telecamera o
scanner. Una volta completato l’archivio è
anche possibile inviare le schede, o sola-

mente le immagini relative, via modem con
una procedura totalmente automatica usan-
do un modulo separato del programma: le

immagini possono essere ricevute anche su
sistemi Atari e MS-DOS grazie a due pro-

grammi appositamente realizzati. L'uso del
programma è immediato, tramite una serie

di gadget è possibile richiamare o aggiornare
la scheda desiderata, consultare la terapia o
la diagnosi relativa, consultare le immagini
associate ed infine spedire o stampare il

tutto. Molto ben fatta è la finestra testo dove
possiamo scorrere la scheda del paziente, lo

serali passa da lento a veloce automatica-
mente dopo qualche secondo di consultazio-
ne. È forse invece un po’ povera la sezione di

ricerca affidata ad una unica chiave, sono
comunque presenti una serie di gadget che
permettono di scorrere facilmente l'archivio.

Da notare che la Biosoft può realizzare, a
richiesta, delle personalizzazioni del pro-

gramma in modo da poter interfacciare il

programma direttamente ad apparecchiatu-
re mediche professionali. Per ogni ulteriore

informazione sui prezzi e le disponibilità del
programma contattare direttamente la casa
distributrice. Biosoft Via Sottoripa 7R Geno-
va Tel.01 0-290747.

Digimail

All'interno dello stand Commodore, la Di-

gimail propone le proprie soluzioni nel setto-

re del Desktop Video e Desktop Publishing.

Nel primo caso la postazione comprende
tutte le attrezzature adatte alla risoluzione di

problematiche legate alle attività svolte da
agenzie di pubblicità, studi di produzione e
postproduzione video, emittenti televisive,

aziende di produzione di supporti audiovisivi.

Per il DTP, la soluzione proposta permette
la realizzazione di bozzetti pubblicitari, bro-

chure. depliant e comunicati aziendali.

Il software utilizzato permette rimpagina-
zione. la creazione di disegni, il trattamento
di immagini a colori, acquisite da scanner o
telecamera, con manipolazione delle tecni-

che di quadricromia.

Una iniziativa annunciata già precedente-
mente allo SMAU, ma ribadita nel corso
della manifestazione, riguarda la creazione
della divisione Informatica e Formazione alla

quale afferisce una serie di corsi organizzati

dalla stessa Digimail.

Si tratta di corsi disponibili in due diverse

soluzioni: collettivi o personalizzati (quest'ul-

timi possono essere eventualmente tenuti

anche presso la sede dell'utente) che preve-
dono la trattazione di argomenti più o meno
specifici e che raggruppano titoli come Cor-
so di Base per DTP, Corso Avanzato di DTP,
Corsi di Videografica con frequenza bisetti-

manale e lezioni della durata di tre ore nei

giorni lunedi e mercoledi, oppure martedì e
giovedì.

flEWEL e personal computer
Via Mac Mahon, 75 - 20155 MILANO Tel. (02) 33000036/323492 tutto il giorno - (02) 32/0226 al mattino Fax (02) 33000035
Chiuso il lunedì - Aperto il sabato

LISTINO PREZZI TOWER 286 - 386
286 - 1 Mb Ram on board, espandibile a 4Mb, 0 wait state, 16Mhz, 1 drive

da 5,25 - 1.2Mb (o 3,5 - 1,44Mb) con controller per FDD e Hard disk.

Scheda grafica CGA/Dual Hercules, I/O Plus (RS232 + parallela + clock).

Tastiera estesa 102 tasti. Manuali e Dos originale! Lire 1.450.000

386 sx - (come sopra) 16Mhz
386 - (come sopra) 20Mhz
386 - (come sopra) 25Mhz
386 - (come sopra) 33Mhz

Lire 1.900.000
Lire 2.350.000
Lire 2.600.000
Lire 3.500.000

PARTI AGGIUNTIVE
(differenze in più oltre il prezzo base)

Scheda EGA óre
Scheda VGA Lire

Scheda Super VGA (256K) Lire

Scheda Super VGA (512K) Lire

160.000
250.000
300.000
399.000

Hard disk da 20Mb
Hard disk da 40Mb (NEC o simili)

Hard disk da 40Mb (Quantum)
Hard disk da 65Mb (NEC o simili)

Hard disk da 80Mb (SCSI/ESDI)
Hard disk da 100Mb (SCSI/ESDI)
Hard disk da 180Mb (AT-BOS)

Lire 390.000
Lire 690.000
Lire 990.000
Lire 1.190.000
Lire 1.360.000
Lire 1.900.000
Lire 1.990.000

Drive aggiuntivo da 3.5 - 720 Kb
Drive aggiuntivo da 3.5 - 1.44 Mb

Lire 170.000
Lire 230.000

Dual CGA
VGA b/n 640 x 480
EGA
VGA (Normal) 480 x 640
VGA (Multiscan) 800 x 600

MONITORS
199.000
350.000
700.000
850.000
950.000

VGA 1024 x 768
Multisync NEC-2A 800 x 600
Multisync NEC-3D 1024 x 768

Lire 1.100.000
Lire 1.200.000
Lire 1.500.000

'

»
N.B.

Tutti i Tower

T sono in

.1
Case piccolo.

Case grande

+ Lire 100.000

V

O COMPCIMfilL® O
GRUPPO NEWEL MI

VENDITA PER CORRISPONDENZA SU RETE NAZIONALE - 20020 ARESE (MI) - VIA MATTEOTTI, 21 - Solo per posta Tel. 02/93580086
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PAI GENLOCK 2.0

Nuovo Po! Genlock semi professionale

con regolazioni esterne per risultali an-

cora migliori, disponibili varie versioni.

L 399.000

SCANLOCK - GENLOCK NOVITÀ '!

Eccoviunodel migliorigenlockpertutti

gliAmiga, funziona su A500/ 1000/2000/
2500. Il Supergenlock è II primo Gen-
lockcon qualità Broadcast ed uscita in

Super-VHS. M2 Betacam, LUMA/CRO-
MA o V/C, banda passante fino a 5,5

Mhz. Regolazione di fase, è possibile

ad esemplocambiare da PAI.S-VHSa
RGB senza spostare nessun cavo an-
che In fase di editing. Inoltre KEY OUT
per Croma Koy Key Reverse. Norma!
Key, questoemolto di più puoi ottene-

re con II nuovo SUPER - SCANLOCK.

OFFERTA LANCIO L. 1.990.000 * IVA

AMICA SELECTOR

Orache Inizial'abbondare delle porlfe-

problomo che molti si collegono alla

porta parallela, che è quasi sempre
già impegnata con la stampante, per

questo motivo la Newel ha creato
questo nuovo dispositivo che permet-
te di collegare finoa quattro accesso
rl/interfacce come ad esempio: Digi-

talizzatori video (Easy Vtow. DlgiVlew,

Vldeon) Digitalizzatori (Easy Soun. Pra-

ga Selectorèdotato diuncommmuta-
toroche seleziona l'interfaccia deside-

rata.AmigaSelectorèmoltoutllecome
prolunga di circa 40 cm della porta

parallela, molto utile ad esemplo por
ilVideon II cheè corredato da un cavo
molto corto. Appena entrerete In pos-

sesso di questo utilissimo accessorio vi

renderete conto che è Indispensabile!

1.99.000

PENNA OTTICA AMIGA

Penna ottica amatoriale per tutti gli

Amiga, completa di software di gestio-

ne. funziona In emulazionemouseed è
compatibile con la maggior parte del

software in commercio, corredata di

manuale di istruzioni interno in italiano.

L. 49.000

DISPONIBILE ANCHE NUOVA VERSIONE
PROFESSIONALENI

AMIGA TELEVIDEO

Interessantissima Interfaccia permette

di ricevere II segnale TELEVIDEO (dalle

principali IVcollegatecome: RAI. TELE-

LOMBARDIA ecc.) di semplice installa-

zione permetto olire la visualizzazione

a video la possibilità di salvare su disco

e di stampare direttamente, utilissimo,

Solo per Amiga 500/2000. L 199.000

PC-BOARD per AMIGA 500 PAL

Incredibileconmeno di Ut. 800.000puoi

avere nel tuo Amiga due computer,
puoi renderlo compatibile IBM in tutto

per tutto, compatìbile con II mouse,
joystick, drive Intorno ed esterno (an-

cho5'l/4), parallela e seriale in linea.

1 MBdi ram * orologio vistoanche sotto

amlgodos. MS-DOS ultima versione +
utility Inomaggio.Laschedacompleta
o semplicissima da Installare, si infila

nello slot dellesparatone di memoria! 1

1

(Nuovo versione PALI! I). 798.000

lìEWEL
Home e personal computer

ViaMac Malico, /5 20155MIIANO
Tel. |02| 33000036/323492 tutto ilgiomo

(02| 3270226 al mattino- Fax |02| 33000035
Chiuso il lunedi -Aperto ilsabato

VIDEON 111°

PER AMIGA 500/2000

PRESTAZIONI MAI VISTE, DIGITALIZZATORE PROFESSIONALE

DIRETTAMENTE A COLORI

IL PREZZO?? ECCEZIONALE! TELEFONA!

La prima cartuccia rtvoluzlonarta multifunzionl por Amiga 500/2000 con opzione di

freeze. permette disproteggere la maggior porte del programmi in commercio (con-

sentendo di creare giochi di sicurezza per uso personale, inoltre permette di creare

giochi trainer. (vite infinite ecc.). Permette di bloccateun gioco In qualsiasi momento,
registrarlo e riprendere In qualsiasi momentodalmedesimo posto. Salva una qualsiasi

videata (disegno, testo) su disco, consentendoti una facile hardcopy anche 6u stam-

pante. funzione moviola (rallenta programmi e giochi) Potente Virus-detector. s[

teedllor. oltre che ad un monitor straordinario per II lingua

malto, molto di più. fi aspetta In Amiga Action Replaylll

3l. TRAINER, SOUND

MOUSE SELECTOR L 29.000 NOVITÀ

Novitàchepermette diconnettere alla

porta 1 (mouse) dell' Amiga contem-
poraneamente il mouso od il joystick e
selezionare a piacere senza staccare
ogni volta I cavi. UTILISSIMO!!!

A520 EXPANDER L. 29.000

(Novità assoluta esclusiva NeweD

Flmalmente una soluzione per lo sco-

modissimo modulatoreTV (A520).con
questo cavo speciale puoi tenere il

modulatore 20/30cm dall'Amiga sen-

za più intralciare. UTILISSIMO!!!

DISC PROTECTOR L 29.000

Spesso per una piccola distrazione ri-

schiate di danneggiare Irrimediabil-

mente i vostri dischetti da VIRUS.oSEM-
PUCEMENTE, Formattandoli ecc. Con
questo dispositivo hardware potete
Impedire che sipossa scrivere sul disco
Indipendentemente dalla finestrella del

CONF. DA 50 pz. L. 1 .200 cad.
CONF. DA 100 pz. L 1.000 cad.
CONF. DA 500 pz L 900 cad.

PROLUNGA DRIVE AMIGA L. 39.000

Prolunga schermata per drive aggiun-

DRIVE INTERNI/ESTERNI PER TUTTI GLI AMI-

GA ALTA QUALITÀ'

Drive interno per AMIGA 500

DrtveestemoperAMIGA500/ 1000 pass.

disconnect L. 189.000

Drive interno per AMIGA 2000 Ccom
pioto) L 169.000

DrivoestemoperAMIGA500/ 1000/2000

da 1.52 MB L. 299.000

Drive esternoperAMIGA 600/ 1000/2000

do 5' 1/4 L. 299.000

ALIMENTATORE STABILIZZATO PER AMI-

GA 500 L 125.000

220V PROTECTION L. 69.000

Spesso moltidanni del vostrocomputer
& periferiche (Stampanti, monitor,

ecc ), sono dovuti a sbalzi di corrente,

disturbi od altro, con questa nuova
presa multipla appositamente studia-

ta per computer potete collegare tino

8 apparecchi/perifoncho proteggen-

doli. dotato di Interuttoregenerale, uti-

lissimo (funziona con tutti componen-
ti).

FISH-DISK aggiornati al N. 350 lutti!!

NOVITÀ PER CHI GIÀ ' POSSIEDE

UNA SCHEDA XT PER AMIGA 2000

TURBO-XT L 179.000

Raddoppia la velocità del clock, Indl-

XT-RAM 7B6K U 279.000

Porta la memoria della vostra scheda
XT a 786 su piastra madre.

386-SX POWER CARD L. 1 .290.000

Trasforma la vostra scheda XT In una
AT- 386SX a 16 Mhz con 16K byte di

CACHE-Memory, aumenta la velocità

da XT fino a 12 volte, predisposto per
coprocessore 387-SX. (STRAORDINA-
RIAIII)

SYNCRO EXPERT - Versione III - NOVITÀ
Serve solo per copie di sicurezza ad uso personale ECCEZIONALE!!!

Se hai l'Amigaodunsecondo Drive, questo prodotto non puoi assolutamente perderlo.
Qualsiasi programma, originale e non potrai finalmente duplicarlo per le tue copto di

sicurezza. Copia qualsiasi formato, ancheMS/DOS 3.5'. MAC. ATARI. ecc.. su dischi 3.5'

finoa80 tracce2 facciate. Semplicissimoda usare, non necessita dialcunaconoscen-
za. Laaia forzo è un chip custom LSI che si sovrappone al microprocessore copiando
qualsiasi disco. L 85.000 il solo copiatore. L. 249.000 II copiatore più un secondo Drive

con sconnettore sllm - meccanica Citizen.

TUTTE LE ULTIME NOVITÀ SOFTWARE. ORIGINALI IMPORTAZIONE DIRETTA!!!!

DISPONIBILE IN MAGAZZINO L' INTERAGAMMA PROFESSIONALE AMIGA 3000

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO
COPERTI DA GARANZIA DI 12 MESI

TUTTI I PREZZI SONO IVA 19% COMPRESA
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Epson

Al tradizionale appuntamento milanese la

Epson Italia presenta oltre a prodotti innovati-

vi basati sulla tecnologia dei cristalli liquidi

(LCD), come ad esempio il video-proiettore

VP-100 PS. una corposa quantità di stampan-

ti e di computer. Sette sono i nuovi modelli

presenti rappresentanti tutte le tecnologie:

9. 18. 24 aghi, laser o getto d'inchiostro.

Iniziamo dalla Epson LX-400, una stampante
a 9 aghi professionale a cui segue la Epson
LX-1050 a 136 colonne naturale completa-
mento della LX-850. Sempre a 136 colonne,

ma a 24 aghi, c'e la DLQ-2000 che monta
una testina ruotata di 90 gradi con l'introdu-

zione frontale di modulistica multicopie e a

foglio singolo. Per elevati volumi di stampa
troviamo la DFX-8000 dotata di testina a 18
aghi ad alta velocità: 1.066 caratteri al se-

condo.

Arriviamo alle stampanti di pagina: EPL-
7100 e EPJ-200. La prima è a tecnologia

laser con una velocità di 6 pagine al minuto
con una risoluzione di 300x300 dpi. Possiede
due canali di ricezione dati che ne consento-
no il collegamento in rete e soddisfa le

esigenze di grafica grazie all'emulazione

HPGL.
La Epson EPJ-200. a tecnologia getto d'in-

chiostro. è indirizzata verso aree applicative

specialistiche come DTP e CAD.
Dotata di 64 ugelli, é in grado di stampare

con risoluzione di 300x300 dpi su più formati

di carta (A4, A3 e modulo continuo).

Alle stampanti è affiancata la serie di com-
puter EL ed ELLE.

L'Epson EL2 é basato su processore
80286. a due velocità di elaborazione, 6.7 e

10 MHz. La scheda grafica interna è VGA
640x180 a 16 colori, la memoria standard è
di 640 Kbyto espandibile a 4.6 Mbyte e le

configurazioni possibili sono con floppy disk

da 3.5". hard disk da 20 e da 40 Mbyte.

L'Epson EL3s è dotato di processore
80386sx a due velocità di elaborazione: 8 e
16 MHz.
L'ampia gamma dei nuovi prodotti presen-

tati si completa con la serie di computer
ELLE di cui fanno parte il modello L2 e L3
costruiti rispettivamente attorno all'80C286 e

80386DX e dotati di schermo a colori LCD.

Commodore
Quest'anno nello stand Commodore si può

notare il largo impiego dell'ultimo nato Amiga
3000 per tutte le applicazioni professionali

tendenti alla creazione di un'utenza qualifica-

ta dei prodotti Commodore Amiga.

Oltre alle prestazioni allestite dalla Digimail

(delle quali già si parla in queste stesse
pagine) una serio di interessanti applicazioni

sono proposte dalla Abis di Catania, dalle

ditte C.T.O. Digiteam. Cloanto Italia. Promind
e dalla Soundware di Casciago (VA).

La Abis propone la consueta WindoVid,

una vetrina video interattiva che applicata

dietro ad un vetro permette a chi opera dal

lato esterno di attivare i tasti e comunicare
con il computer. Sulla base di tale accessorio

è stato proposto anche InfoSelf, ovvero un

punto dì informazione in grado, grazie all'ado-

zione del software Amiga Vision ed altro

software di supporto, di fornire informazioni

multimediali sui prodotti presenti all'interno

dello stand Commodore.
L'applicazione è diretta ad aziende che

abbiano la necessità di realizzare videocatalo-

ghi interattivi dei propri prodotti, a scuole, a

negozi oppure, mediante un'apposita blinda-

tura. a punti di informazione posizionabili

anche in luoghi non controllati come strade,

piazze.

Sempre a proposito di sistemi informativi

grafici, una particolare applicazione realizzata

con Amiga consiste in una raccolta di 400
immagini, con didascalie tradotte anche in

inglese e francese commissionato dall'Azien-

da Provinciale per l'incremento turistico di

Catania per fornire informazioni a cittadini e
turisti.

Parte dello stand é stato dedicato anche
alle applicazioni MS-DOS basate sui sistemi

Commodore PC 60 III ed ai nuovi prodotti in

ambito MS-DOS come il nuovo portatile no-

tebook Commodore C286-LT dalie dimensio-

ni molto contenute (312x254x52 mm) e dota-

to di grafica VGA.

ECS Computers Via Casarini n. 3le - 40131 Bologna - Tel. 0511522391

AT286 ’crsonal computer con 80286, 1 6Mhz con I Mb di memoria espandibile a 4 Mb.

un Hard Disk 40 Mb 1 8 ms di tempo di accesso, un drive 5,25" 1 .2 Mb ed un drive 3.5" 1 .44

Mb, tastiera 102 tasti, scheda video bifrequenza Hcreules/CGA. uscita seriale e parallela,

ingresso joystick. Contenitore di tipo Desk Top corredato di manuali.

Lire 1.650.000
v /

lin Vasto Assortimento di prodotti:

Monitor NEC Hard Disk QUANTUM
Stampanti LASER Mouse per PS/2

Drive Floppy Disk, Joystick, Nastri per

Stampante, Schede Video, Hard Disk

Coprocessori Matematici

8087-2 Lire 299.000

80287 - 10 Lire 459.000

/ N
AT386 Personal computer con 80386. 25Mhz con 4 Mbdi memoria espandibile a 8 Mb.

un Hard Disk 40 Mb 18 ms di tempo di accesso, un drive 5.25" 1.2 Mb ed un drive 3.5” 1.44

Mb. tastiera 102 tasti, scheda video VGA 800 x 600. uscita seriale e parallela, ingresso

joystick. Contenitore di tipo Tower corredato di manuali.

Lire 3.450.000

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA

EPSON LQ 500 Stampante a 24 aghi 150 cps.

EPSON LX 800 Stampante a 9 aghi 180 cps.

TALLY MT 81 Stampante a ri aghi 130 cps.

Lire 690.000

Lire 450.000

Lire 280.000

Telefonate o richiedete il catalogo per i

prodotti non presenti in questa offerta.

V Effettuiamo spedizioni in tutta ITALIA

Tutti i prodotti sono corredati di MS-DOS 4.01 in Italiano originale ed un anno di garanzia^
(

Cercasi Rivenditori
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PC XT

8088 10 Mhz. 512 Kb RAM
FD 360. HD 20 Mb,

TASTIERA,
SCHEDA MONOCROM.

L.900.OOO

STAMPANTI AD AGHI

CITIZEN

120 D PLUS L.400.000

SWIFT9 L.450.000

15 E L.530.000

SWIFT24 TELEFONARE
PRODOT 9 TELEFONARE
PRODOT 9X TELEFONARE

STAMPANTI LASER

PC EPSON
AX2e L.1.500.000

AX3S/40M L2.600.000

PC PORTABLE L.1.450.000

MEMORIE DI MASSA
SEAGATE 20 Mb, 38 ms L.31 0.000

QUANTUM 40 Mb, 1 9 ms L.700.000

QUANTUM 80 Mb, 19 ms L.1.150.000

TEAC 720 Kb L.156.000

TEAC 1,2 Mb L.1 20.000

TEAC 1.44Mb L.156.000

CONTROLLER HD XT L.89.000

CONTROLLER HD-FD AT L.1 50.000

MONITOR
MONOCROMATICI

CGA/HERCULES 14" LI 90.000
EIZO 6500 MULTIFR. 21" LI.450.000

MONITOR A COLORI

MICROVITEC 1
4" VGA L.690.000

MULTISYNC 14" L.800.000

CANON LBP4 L.1 .990.000

MODEM
1200 BAUD INTERNO L.150.000

1200 BAUD ESTERNO L.165.000

HEDAKA 2400 BAUD INT. L.1 70.000

HYUNDAI 2400 BAUD INT. L.170.000

TELEFAX
CANON 80 L.1.100.000

CANON 120 L.1 .490.000

GUIS CON SEGRETERIA L.1 .200.000

386 25 MHz

1 Mb RAM
FD 1,2 Mb, HD40Mb,

TASTIERA. SCHEDA VGA

L.2.630.000

Hot Line telefonica,
Servizio Assistenza
e 1

8

mesi
di Garanzia Totale
su ogni
nostro prodotto.

Difficile copiare
il nostro Hardware.

SCHEDE VIDEO

HERCULES L.70.000

CGA L.70.000

DUAL (HERCULES/CGA) L.75.000

EGA L.145.000

VGA 256 Kb L.250.000

SUPER VGA 16 BIT 512 Kb L.300.000 Chiamate i nostri numeri

AT 286

16 MHz, 1 Mb RAM
FD1.2 Mb, HD 20 Mb,

TASTIERA,
SCHEDA MONOCROM.

L.1.290.000

(06)3651688
3651501 - 3651588

Prezzi IVA esclusa

IES COMPUTER
Sistemi per l'Informatica

00189 Roma
Via Cassia 701 - Villino R2



NFWS

Compaq
Compaq Computer SpA è presente alla

27“ edizione dello SMAU con due stand, per

una superficie totale di oltre 500 metri qua-

drati, nei quali espone la gamma completa

dei suoi personal computer da tavolo, portati-

li e laptop.

Oltre alla linea completa dei propri perso-

nal computer basati su processore Intel

80386, ci sono i nuovi sistemi PC rivolti

espressamente all'ambiente di rete (Compaq
SystemPro, Compaq DeskPro 386N. Com-
paq DeskPro 286N) e la nuova linea di perso-

nal computer laptop e «notebook» size

(Compaq LTE. Compaq LTE/286, Compaq
SLT 386S/20).

Al vertice della gamma di personal compu-
ter da tavolo Compaq, si trova il Compaq
DeskPro 486/33L. basato sul nuovo micro-

processore Intel 486 con bus Extended Indu-

stry Standard Architecture (EISA) a 32 bit.

Studiato per applicazioni che richiedono gran-

di capacità di calcolo, come il CAD. l'ingegne-

ria del software, la gestione dei database di

grandi dimensioni o l’analisi finanziaria, il

Compaq DeskPro 486/33L ha una potenza di

elaborazione tre volte più potente rispetto ai

sistemi basati sul 386 a 33 MHz e del 50%
più veloce di sistemi basati su 486 a 25 MHz.

Nella fascia di personal computer con mi-

croprocessore Intel 80386, troviamo il Com-
paq DeskPro 386/33L a 33 MHz caratterizza-

to da una serie di funzionalità che rispondono
alle esigenze di quanti utilizzano applicazioni

avanzate di produttività individuale, di analisi

statistica e finanziaria,

Segue il Compaq DeskPro 386s/20. basato

su 386SX a 20 MHz, prodotto ideale per

applicazioni multitasking in ambienti operativi

come MS Windows 3.0 e DESQview, e che

offre un valido supporto ad applicazioni sotto

MS OS/2 e Unix.

Per queste sue caratteristiche di affidabili-

Rivenditore
SUPERCOM - PHILIPS - TOSHIBA - EPSON

Vendita e assistenza Personal Computer FUJITSU - STAR - OLIVETTI
Via Leoncavallo, 19 - 20131 Milano - Tel. (02) 26111673
Orario: 9,00-12,30/15,30-19,30 sabato compreso SI EFFETTUANO CORSI DI FORMAZIONE

SUPERCOM PERSONAL COMPUTER
SC88L-020
CPU 8088/1OMhz - 640Kb RAM - HD20Mb - Fd 360Kb - 1 Par. - 1 Ser.
- Video Herc. Mono - Dos 4.01 L. i .500.000

SC286-040
CPU 80286/1 2Mhz - 1 Mb RAM - HD 40Mb - Fd 1 .44Mb - Mouse -

1

Par. - 1 Ser- Video VGA Colori - Dos 4.01 L. 2.800.000

SC386SX-040
CPU 80386SX/16Mhz -1Mb RAM - HD 40Mb - Fd 1 .44Mb - Mouse
- 1 Par. - 1 Ser. - Video VGA Colori - Dos 4.01 L. 3.400.000

SC386-110
CPU 80386/25Mhz - 1 Mb RAM - HD 1 10Mb - Fd 1 .44Mb - Mouse -

1 Par. - 1 Ser. - Video VGA Colori - Dos 4.01 L.4.800.000

T1000XE
T1200XE
TI 600/20
TI 600/40

FX-850
FX-1050
LQ-500
LQ-1050

LC-10
LC-15
LC-24.10

LC-24.15

PORTATILI TOSHIBA

STAMPANTI EPSON

STAMPANTI STAR

PHILIPS PERSONAL COMPUTER
P21 20-024
CPU 8086/1 OMhz - 768Kb RAM - HD 20Mb - Fd 720Kb - Mouse -

1

Par. - 2 Ser. - Video VGA Colori - Dos 4.01 L.2.200.000

P2230-024
CPU 80286/12Mhz - 1 Mb RAM - HD 20Mb - Fd 1 ,44Mb - Mouse -

1

Par. - 2 Ser. - Video VGA Colori - Dos 4.01 L. 2.800.000

KITMONITOR
VIDEO VGA MONO + SCHEDA
VIDEO VGA COLORE + SCHEDA
VIDEO VGA COL. 1024x768 + SCHEDA
VIDEO VGA COL. 19" 1024x768 + SCHEDA

DTP
LOGITECH SCANNER
GENIUS TABLE
MOUSE

L. 3.150.000
L. 4.700.000

L. 5.400.000
L. 6.000.000

L. 850.000
L. 1.100.000

L. 650.000
L. 1.450.000

L. 380.000

L. 800.000

L. 650.000

L. 990.000

L. 450.000
L. 800.000

L. 1.000.000

L. 2.950.000

L. 380.000
L. 570.000

L. 80.000

CONDIZIONI DI VENDITA: Tutti i prezzi sono IVA esclusi. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti alla consegna, per pagamenti
anticipati sarà effettuato uno sconto ulteriore del 3%. Pagamenti personalizzati per clienti qualificati. Ulteriori sconti per quantità
CONDIZIONI DI TRASPORTO: Il trasporto sarà effettuato tramite corriere a Vostro carico. Condizioni particolari per grossi quantitativi.
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Nella tradizione della

perfezione artigiana
Mentre la produzione tecnologica cambia in modo radicale

dopo l'incoronazione dell’insigne imperatore, le tradizionali virtù

artigiane, ancora prevalgono. 0 almeno ciò è vero per i 400 operai

della TRL, che fabbrica 60 mila monitor mono cromatici e 40 mila

a colori al mese.

Ricerca attenta, scelta di materiali di prim'ordine. e sapiente

lavorazione, hanno reso la TRL l'azienda Taiwanese leader nella

produzione di monitor da 12 e 19 pollici. Ma non ci siamo riposati

sugli allori: ingegneri scelti della sezione R&D recentemente hanno

sviluppato due monitor ad alta risoluzione di formato A4.

Il successo internazionale della TRL è inoltre basato su di

un'efficiente rete di validi distributori e venture partner, con i

quali stretta collaborazione e promozioni congiunte sono all'ordine

del giorno.

Questa rete si espanderà presto. Se volete fame parte,

contattateci.

Monitor TRL A4:

T-1718

17 pollici monocromatico

Frequenza orizzontale: 64 KHz

Frequenza verticale: 60 KHz
Risoluzione: 768 x 1.024

T-1728

17 pollici monocromatico Multisync

Frequenza orizzontale: 30-64 KHz

Frequenza verticale: 60 KHz
Risoluzione: 768 x 1.024

Contact:

ROYAL INFORMATION ELECTRONICS CO.. LTD.

isr-i. no. ss. scc i. cmma-nsiAO e, rd.. taipei, Taiwan, r.o.c

TEL: 886-2-52 1 1569 PAX: 886-2-396101 1 /39S376J

FACTORY: A/NO, 3. LANE 1 1 . TZl'-CNANQ ST.. TU CHENQ INO. DIST.

TAIPEI. TAIWAN. R.O.C. TEL: (02)2664100 PAX: 26C

8/ NO. 77-15. SAN CHI ROAO-, WU-CHIEH VILLAciE. I-LAN

m
® @ FCC

HSUTRLCT-1*56
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tà e potenza, il prodotto si rivela adatto ad
utilizzi diversi come fogli elettronici, desktop
publishing, data base e posta elettronica.

Compaq SystemPro è il più potente perso-

nal computer della linea Compaq. È il primo
sistema personal computer ad architettura

multiprocessore EISA: due microprocessori

80386 a 33 MHz o due microprocessori

80486 a 33 MHz oppure la combinazione di

entrambi raggiungendo una potenza di elabo-

razione di 40 MIPS. Progettato per soddisfa-

re le più sofisticate esigenze di elaborazione.

Compaq SystemPro è il server ideale sia per
reti locali sia per ambienti multiutente basati

su Unix.

Con Compaq SystemPro per la prima volta

sono disponibili in ambiente PC caratteristi-

che tecnologiche tipiche dei sistemi più evo-

luti : unità a disco rigido di tipo drive array,

duplexing e mirroring.

Proseguendo troviamo i Compaq DeskPro
386N e 286N che ampliano la propria offerta

per l'ambiente di rete.

Compaq DeskPro 386N è basato su 386SX
a 16 MHz mentre Compaq DeskPro 286N
utilizza il 286 a 12 MHz. Entrambi i prodotti

incorporano alcune funzioni che ne ottimizza-

no le prestazioni in ambiente di rete: un'utili-

ty di Setup, residente in ROM permette di

configurare il sistema e di attivare i dispositi-

vi di sicurezza senza l'utilizzo dell’unità a

dischetto e un programma chiamato Quick-

test per il controllo veloce di tutti i compo-
nenti critici del sistema.

Inoltre sono dotati di altri dispositivi di

controllo: password di accensione, protezio-

ne del Setup, inibizione dell'uso dei dischi,

bloccaggio della tastiera, controllo dell'uso

delle interfacce e bloccaggio del coperchio

per impedire l'accesso alle parti meccaniche
interne.

Esauriti i modelli da tavolo ecco il laptop

Compaq SLT 386s/20 e i «notebook» Com-
paq LTE e Compaq LTE/286.

Compaq SLT 386s/20 è il primo computer
portatile completo basato su microprocesso-
re 386SX a 20 MHz e dotato di memoria
cache. Disponibile in due modelli entrambi

con disco fisso, la configurazione più potente
prevede un 120 Mbyte e tempi di accesso
inferiori ai 19 millisecondi, mentre la seconda
un 60 Mbyte. Il nuovo portatile conta inoltre

sul controller grafico VGA a 16 bit. I due
notebook sono estremamente leggeri, (pesa-

no 2.8 chilogrammi), ed hanno dimensioni

molto contenute (22x28x4.8 centimetri).

Compaq LTE/286 utilizza un 80C286 a 12
MHz, mentre l'LTE sfrutta l'80C86. Entrambi
sono dotati di unità a dischetti da 3.5" da
1,44 MByte e di un video CGA a cristalli

liquidi supertwist retroilluminato dello spes-
sore di 0,75 centimetri.

Mannesmann Tally

All'appuntamento milanese la casa tede-

sca oltre ai modelli già conosciuti presenta

due nuovi componenti della famiglia delle

stampanti seriali a matrice di punti a 24 aghi:

la MT130/24 e MT131/24.
Estremamente robuste e compatte le

MT1 30/24 e 131/24 sono l’ideale per il tratta-

mento dei testi e per tutti quei lavori d'ufficio

in cui è richiesta una «bella calligrafia».

Di ingombro limitato, entrambi i modelli

sono facilmente adattabili alle più svariate

necessità d'ufficio, stampando in alta veloci-

tà a 250 cps e in alta definizione a 60 cps.

I due modelli presentano un'ottima gestio-

ne della carta, sia a modulo continuo che a
foglio singolo.

In versione modulo continuo possono
stampare, oltre all'originale, fino a tre copie

(a secondo della grammatura della carta), e i

fogli vengono trascinati sia con i trattori di

spinta che con la frizione. La gestione del

foglio singolo avviene con caricamento se-

miautomatico dall'alto.

Grazie ai trattori di spinta le MT1 30/24 e
MT131/24 possono sia parcheggiare il modu-
lo continuo, consentendo nel frattempo l'uso

del foglio singolo, sia far avanzare la carta per

facilitarne lo strappo.

Le innumerevoli opzioni, quali il caricatore

MICROSYS s.r.l.

SOFTWARE

- SOFTWARE GESTIONALE: Contabilità (SPIGA II), Gestione
paghe c contributi. Gestione studi notarili, ecc.

- SOFTWARE TECNICO GESTIONALE: Contabilità imprese edili

e studi tecnici. Cantieristica, Listini voci e prezzi per preventivazio-

ni ed analisi. Gestione gare d'appalto e lavori pubblici. Topografia
catastale.

- DISEGNO E PROGETTAZIONE: CAD architettonici, meccanici,

elettrici ed elettronici. Termotecnica, Calcolo strutturale antisismi-

co, ecc.

- SOFTWARE MEDICO: Gestione ambulatori medici di base.

Medicina generale. Ginecologia, ecc.

- SOFTWARE GESTIONALE APPLICATIVO: Gestione autosaloni

(interi, con SPIGA II), Agenti di commercio. Agenzie immobiliari.

Ottica, Abbigliamento, ecc.

- RICERCA OPERATIVA: Modelli di simulazione. Ottimizzazione
traffico ferroviario, portuale, aeroportuale. Studi di fattibilità,

Consulenza e ricerca.

- SOFTWARE GRAFICO

- SOFTWARE ORIZZONTALE: Microsoft, Lotus, Borland,

WordPerfect Co., J. Soft, Autodesk, Rank Xerox, ecc

ASSISTENZA E CORSI SU TUTTO IL SOFTWARE DISTRIBUITO
E PRODOTTO.

INFORMATICA 90

...ED INOLTRE

Le soluzioni Software sono integrate dalla presenza delle migliori

proposte Hardware.

Offerte SMAU 90

* PC - AT 1024Kb, 1FDD, 1HDD 20Mb, Monitor Monocromatico +
SPIGA II Completo

- .... L. 4.850.000

*PC - 386 1024Kb, 1FDD 1 ,2Mb, 1HDD 40Mb, Tastiera, Scheda grafica

VGA L. 3.350.000

IN OMACCIO TAVOLETTA GRAFICA 18"xl8"

* STESSA CONFIGURAZIONE + ARTS & LETTER it.

- - L. 4.700.000

* PC - AT 1024Mb, 1FDD, 1 HDD 20Mb, Monitor Monocromatico +
WordPerfect it 5.0

L. 3.000.000

IN OMAGGIO STAMPANTE EPSON

* SCI1EDA GRAFICA VGA + MONITOR COLORI VGA 14"

- L. 990.000

* CONSULENZA, PROGETTAZIONE F. REAIJZZAZIONE DI SI-

STEMI LAN (UNIX, XENIX)

PREZZI IVA ESCLUSA - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO PER TUTTA ITALIA

Via Germanico, 24 - 00192 Roma - Fax (06) 3251761 - Tel. (06) 3251763/4/5
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QUANTO PENSATE CHE COSTI LA QUALITÀ

DEI COMPUTERS JEPSSEN?

PROBABILMENTE MENO DI QUANTO PENSIATE,

CERTAMENTE MENO DEGLI ALTRI!

data systems

VERSIONI DESKPRO &
DESKTOWER
• 286 12MHz
• 286T 16MHz
• 286S 20MHz
• 386SX 16/20 MHz

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE

ESCLUSIVO PER L’ITALIA

VERSIONI TOWERPRO
• 386 25MHz
• 386 33MHz CACHE
• 486 25MHz CACHE

DIREZIONE COMMERCIALE:

VIA Doti. Palatolo - Agira (EN)

SERVIZIO CLIENTI:

TEL: (0935)960299-960300 FAX: 692560
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automatico a una vasca (che può essere
dotato di una seconda vasca e di un vassoio
per la uscita della carta a faccia in giù), i

trattori di tiro per gestire le etichette e l'inse-

ritore orizzontale di fogli singoli consentono
alle due stampanti di soddisfare molte esi-

genze dell'utente. Il montaggio di questi ac-
cessori è semplicissimo e non necessita di

alcun attrezzo particolare.

Interfacce hardware, parallela in dotazione
standard, e seriale in opzione, garantiscono il

collegamento dei due nuovi modelli con la

maggior parte dei sistemi esistenti.

La qualità della stampa è assicurata dai

font residenti Draft, Gothic. Kaufmann e Mo-
dern e da cartucce di font opzionali compren-
denti: Roman e Mini-Modern: Fraktur e
Orator.

Le MT130/24 e MT131/24 dispongono di

emulazioni che ne garantiscono la compatibi-
lità con IBM Proprinter, IBM Proprinter XL
24, Nec Pinwriter, Epson LQ 2500.

Claitron

Allo SMAU '90 la Claitron si presenta co-
me distributore per il mercato italiano delle

stampanti laser della Rank Xerox.
In particolare la Claitron presenta il model-

lo Xerox 4030, una DeskTop Laser Printer

veloce e di qualità.

Questo tipo di stampante è stata progetta-
ta sia per postazione di personal computer
monoutenti che per essere condivisa da più

utenti di una LAN.
L'emulazione HP LaserJet serie II e la

vasta gamma di font e di emulazioni residen-
ti, fanno della Xerox 4030 una stampante
laser tecnicamente all'avanguardia. Grazie el-

le emulazioni residenti sarà possibile stampa-
re applicazioni sviluppate oltre che per HP

LaserJet II anche per Epson FX-80, Diablo

630 ECS. IBM Proprinter II e HPGL 7475A.
Una tecnica di gestione della carta tecnica-

mente avanzata consente tramite l'adozione

di due cassetti di alimentazione doppi, di

gestire stampe su vari formati, grammature
e carta intestata più seguito lettera.

La Xerox 4030 è in grado di stampare fino

a 10.000 pagine al mese con una velocità

pari a 1
1
pagine al minuto. La memoria RAM

standard è di 512 Kbyte. espandibile fino a
4.5 Mbyte.
Le risoluzione della stampante è di

300x300 dpi (sia in versione testo che in

versione grafica). Sono implementate sia l'in-

terfaccia parallela Centronics che la classica

interfaccia seriale RS232 C. A breve sarà

disponibile un kit PostScript per l'uso della

Xerox 4030 con programmi DTP.

Lotus

La manifestazione si svolge contempora-
neamente ad un periodo estremamente im-

portante per la Lotus, che per questo ha
deciso di essere presente direttamente per

la prima volta.

Gli utenti possono assistere a dimostrazio-

ni di tutta la gamma di fogli elettronici dispo-

nibili per la maggior parte di piattaforme

hardware e software: 1-2-3/M per mainfra-

me IBM, 1-2-3 for Sun per mini e worksta-

tion Sun, 1-2-3/V per mini e workstation

Digital. 1-2-3 for ALL-IN-I. 1-2-3 for Unix



Gli Input Marvel

Il GeniTrac GK-T320 stabilisce

lo standard per i Trackball.

L'opzione "Lock-On” con meno
movimenti della mano permette

maggiore efficenza.

ILColor Council

AUMENTATA
LA VOSTRA
CREATIVITÀ'

Una selva di applicazioni

Anche il GM-D320 ed il GM-

D330 hanno molte applicazioni.

Entrambi possiedono una

dinamica di risoluzione tra i

200 ed i 1.050 dpi e software

applicativo per incrementare la

creatività.

Il package GM-D320 consiste in:

• Mouse GM-D320
• software Mouse Driver

Il package GK-T320 consiste in:

. Trackball GK-T320
• adattatore 9/25 poli

• adattatore per porta mouse

PS/2

• software Color Maestro (ver-

sione mouse)

• software Mouse Driver & Menu
Maker

D nuovo handy scanner a colori

GS-C105 con una maggiore

luminosità aumenta la produt-

tività delle applicazioni

desktop. Il potente Color

Maestro digitalizza, edita,

sovrappone le immagini e le

esporta verso altri pacchetti

software, in formato TIF e

PCX.

Il package GM-D330 consiste in:

• Mouse GM-D330
• adattatore 9/25 poli

• software Color Maestro (ver-

sione mouse)

• software Mouse Driver & Menu

• Genius Mouse Pocket

• Genius Mouse Pad

HALL 15, 2ND.

FLOOR H10/L05

Il package GS-C105 consiste in:

• handy scanner a colori GS-C105

e scheda controller

• software Color Maestro

Applicazioni:

• DTP
• Slide Shows

• Presentations

• Computer Aided Graphics Design

• Images Data Base

• Information Storage wm
Tutti i di prodotti e di software menzionati

KUN YING ENTERPRISE CO., LTD.

11F 1 16. Soc. 2, Nanlunj E. Rd., Ta«ei. Taiwan, R.O.C.
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System V e 1-2-3/G per OS/2 Presentation
Manager.

Inoltre c'è da registrare la presenza del 1-

2-3 2.2 e dell'ultimo nato 1-2-3 la Versione

3.1 per ambienti Ms-Windows 3.0. Oltre alla

vasta gamma di fogli elettronici Lotus pre-

senta: Freelance Presentation Kit. Il pac-
chetto comprende Lotus Freelance Plus Ver-

sione 3.01 in italiano o inglese, il mouse
Junior Pilot di Logitech e il pacchetto soft-

ware Presentation Taskforce. una libreria di

1.700 immagini che aggiunta ai 700 simboli

di Freelance Plus costituisce un archivio di

simboli e immagini grafiche già pronti. Free-

lance Presentation kit è commercializzato ad
un costo complessivo di Lit. 1 .240.000 (ver-

sione italiana) e Lit. 1.200.000 (versione in-

glese). con una maggiorazione di Lit.

250.000 rispetto al pacchetto tradizionale.

Symphony 2.2, nuova versione del noto
pacchetto integrato, comprende file linking

con Symphony e Lotus 1-2-3, la tecnologia di

visualizzazione Lotus Magellan, nonché un
notevole ampliamento delle funzionalità del
modulo database, ottenuta attraverso l’inte-

grazione dell'add-in (®BASE. Il prodotto offre

inoltre funzionalità di editoria del foglio elet-

tronico. semplifica le funzioni di debugging
delle macro e offre nuovi driver per stampan-
ti e video.

Magellan 2.0. aggiunge alle elevate capaci-

tà di rintracciare, visualizzare e utilizzare in-

formazioni residenti su disco, una vasta gam-
ma di nuovi strumenti per trovare più veloce-

mente le informazioni, comprimere i file,

recuperare file cancellati, visionarne un nu-

mero maggiore, compresi quelli grafici e rin-

tracciare i danni causati dalla presenza di

virus.

Chiude la rassegna Agenda 2.0, pacchetto
per la gestione delle informazioni non struttu-

rate.

Lifeboat

La società milanese distributrice esclusiva

del pacchetto di rete lONet della DCA, pre-

senta oltre alle varie novità uno spazio intera-

mente dedicato alle nuove soluzioni offerte

dalla lONet: «Multirete 90».

Da segnalare la presenza della nuova ver-

sione del programma di comunicazione Cros-
stalk (l'Mk.4) che funziona sia in ambiente
monoutente che in rete; Remote2, pacchet-
to software per operare in remoto su perso-

nal computer collegati in rete o via modem;
IRMATrac la nuova soluzione per LAN di tipo

Token-Ring sfruttante il doppino telefonico

con velocità da 4 a 16 Mbit secondo.
I prodotti Crosstalk sono perfettamente

integrabili fra loro e in grado di rispondere a
esigenze di comunicazione e connettività di-

verse. Crosstalk Mk.4 offre potenti soluzioni

per una serie di problematiche di connessio-
ne sia in ambiente monoutente che di rete.

Include un completo linguaggio di program-

mazione. CASL, che permette all'utente di

creare interfacce a menu completamente
personalizzate, o di scrivere script che auto-

matizzano le operazioni ripetitive. Può opera-

re in background con la sua struttura modula-
re comunicare con una vasta gamma di devi-

ce e numerosi sistemi grazie alla emulazione
di terminali, che includono i modelli DEC VT-

100, T-220, VT-320, Televideo 920, 925 e
950, IBM 3101 e Tymnet 78.

Della stessa casa Remote2. un pacchetto

che consente di effettuare operazioni remote
su PC. Può essere utilizzato per attivare

accessi esterni ad altri PC. a reti, o a mainfra-

me che utilizzino la scheda IRMA. Tra le

principali funzioni c'è il trasferimento di file,

protezione con password, finestre di collo-

quio interattivo, supporto della maggior parte

dei modem intelligenti a chiamata automati-

ca. sistema di help. possibilità di trasmettere

voce e/o dati su una stessa linea telefonica.

Esiste anche in versione rete con il nome di

R2LAN, utilizzabile su qualsiasi rete locale

NetBIOS compatibile.

Di spicco inoltre i pacchetti XTree Pro Gold
e GenericCADD in lingua italiana.

Il primo è il noto pacchetto di utility che
consente la visualizzazione, in un'unica videa-

ta. directory, subdirectory e file tramite una
semplice rappresentazione grafica «ad albe-

ro». I tempi di gestione del file System si

riducono perché il pacchetto software rende
immediatamente visibili tutte le informazioni

riguardanti i file quali nome, estensione, di-

mensione e data di creazione.

Offerta speciale

EPSON STAMPANTI

scrittura a 9 aghi nero
LX-800

( 80 col. 150 cps) L. 600.000 L. 390.000
FX-1050 (136 col. 220 cps) L. 1.400.000 L. 910.000

scrittura a 24 aghi nero
LQ-500

( 80 col. 150 cps) L. 760.000 L. 494.000
LQ-1050 (136 col. 220 cps) L. 1.800.000 L. 1.170.000

scrittura a 24 aghi in 7 colori

LQ-1060 (136 col. 220 cps) L. 2.350.000 L. 1 .527.500

NEC
scrittura a 24 aghi nero

P-2 plus
(
80 col. 175 cps) L. 990.000 L. 594.000

P-6 plus ( 80 col. 265 cps) L. 1.690.000 L. 1.014.000
P-7 plus (136 col. 265 cps) L. 2.290.000 L. 1 .374.000

scrittura a 24 aghi in 7 colori

P-6 plus
( 80 col. 265 cps) L 1.980.000 L. 1.188.000

P-7 plus (136 col. 265 cps) L. 2.580.000 L. 1 .548.000
P-9 plus (136 col. 400 cps) L 3.990.000 L. 2.394.000

BULL BULL
scrittura a 9 aghi nero

4-22
( 80 col. 200 Cps) L. 1.130.000 L. 734.500

36-CQ (136 col. 300 cps) L. 3.000.000 L. 1 .950.000

scrittura a 24 aghi nero
4-24 (136 col. 240 cps) L. 1.790.000 L. 1.163.500
4-54 (136 col. 360 cps) colore L. 3.190.000 L. 2.070.000

STAMPANTI LASER MONITOR NEC
CANON LBP-4 (4 pag. min.) L. 2.910.000 L. 1.990.000
EPSON GQ-5000 (6 pag. min.) L. 3.900.000 L. 2.550.000
NEC-LC890 POSTSCRIPT L. 9.480.000 L. 5.990.000

MULTISYNC 2A
(14" colore-analogico 800x600) L 1.390.000 L. 900.000
MULTISYNC 3D
(14” colore-anal/digil 1024x768) L. 1.890.000 L. 1.225.000
MULTISYNC 5D
(20" colore-anal/dlgil 1280x1024) L. 5.980.000 L. 3.887.000

Data Automation srl j
CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI • Strado 4-Pal. A-Scala 2 - 20094 ASSAGO (MI) • Tel. 02/8255188-8245356 • Fax 02/89200220
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Perchè

Quando si può avere il 16-MHz 286A.

Perchè 12-MHz? Una bella

domanda. Per una somma di poco

superiore a quella necessaria per

comprare un 12-MHz, si può entrare

in possesso della potenza di un sistema

di elaborazione a 16-MHz del 286A.

E oggi con la concorrenza in tutti i

settori lavorativi, si ha bisogno di tutti

i vantaggi possibili.

286A incorpora altre caratteristiche Di più di un processore a 16-MHz, il

286A incorpora altre caratteristiche

come tre slot di espansione Industry-

Standard, espandibilità fino a 5 Mbyte

di memoria e architettura single-chip

ASIC.

Quando la competizione diventa dura,

si ha bisogno di tutto l'aiuto possibile.

Così non scegliete il 12. Avvantaggiatevi

con il 16-MHz il vantaggioso 286A.

(ECg) ELITEGROUP
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Agfa

Numerose le novità che la Divisione Siste-

mi Ufficio e Graphic Systems dell'Agfa pre-

senta allo SMAU. Dai sistemi di copiatura da
ufficio al microfilm, da quelli di riproduzione

elettronica, alla computer grafica ed all'edito-

ria aziendale. Nel campo delle copiatrici l'Ag-

fa ha sviluppato un nuovo modello. l'X 38.

studiato per medi volumi e per un utilizzo

decentrato. La semplicità di utilizzo, la flessi-

bilità. il pannello di comando di nuova conce-
zione. l'alimentazione automatica dei docu-
menti, la separazione della doppia pagina, le

funzioni di editing, cinque memorie incorpo-

rate sono alcuni degli elementi che contribui-

scono a rendere la nuova copiatrice la solu-

zione per le esigenze di un moderno ufficio.

Per quanto riguarda il microfilm è presente
Copydesk, un nuovo lettore/stampante di mi-

crofiche. di dimensioni ridotte e forma com-
patta; segue il sistema ADMIS. costituito da
una telecamera intelligente di piccole dimen-
sioni e da una sviluppatrice ecologica, in

quanto non necessita di allacciamento idrico

e di manipolazione di agenti chimici. Da
segnalare infine il lettore microfiche Copex
LD 75 D-EX, dove la sigla «EX» indica delle

precise caratteristiche di sicurezza richieste

dall'ultima normativa CEE. Nel settore dell'e-

ditoria elettronica. l'Agfa punta in modo parti-

colare su due prodotti: la stampante P 5400
PS e lo scanner Focus Color. La prima,

basata su PostScript, produce stampe fronte/

retro fino al formato A3 offrendo una gamma
di funzioni estremamente affidabili mentre
con il nuovo Focus Color l'Agfa mette a
disposizione del mercato del Desktop Publi-

shing uno scanner a colori che presenta

l'elevata risoluzione di 800 dpi.

Nel campo delle arti grafiche una novità è
rappresentata dalla Agfa Elecam, un sistema
di riproduzione elettronica delle immagini,

studiato per giornali, riviste, centri di foto-

composizione. fotolito, tipografie e per tutti

coloro che giorno dopo giorno devono tratta-

re centinaia di immagini opache o trasparen-

ti. originali al tratto e testo. Segnaliamo infine

Secucard. il sistema Agfa completamente
automatizzato per la produzione di carte di

identificazione, composto da una telecamera,

un video, un personal computer ed una
stampante a colori che sfrutta il principio

della termosublimazione. Dopo la stampa, la

carta di identificazione viene sagomata e
plastificata con una semplicità sorprendente,

rendendo al tempo stesso praticamente im-

possibile qualunque tipo di falsificazione. Il

sistema viene proposto in due versioni, di cui

una economica.

SUN
Anche quest'anno la partecipazione della

SUN Microsystems Italia, sarà all'insegna

delle novità. Non solo per il numero di nuovi

prodotti ma anche con l'annuncio dell'apertu-

ra di una rete di quattro filiali dislocate a

Milano. Roma. Torino e Padova.

A SMAU '90. SUN Italia si presenta con
una carrellata di novità, tra cui la nuova

SPARCstaiion SLC. la workstation RISC di

Sun che. migliorando ulteriormente le poten-

zialità della precedente SPARCstation 1, ha

un costo più contenuto.

Il design del sistema incorpora la scheda
della CPU all'interno di uno schermo di di-

mensioni ridotte, in modo da ottimizzare lo

spazio del desktop. La sua potenza di elabo-

razione é di 12.5 MIPS (milioni di istruzioni al

secondo), ed è dotata di un display monocro-
matico ad alta risoluzione di 17". Compieta-
mente compatibile con tutti i computer della

serie SPARC. la SPARCstation SLC è in

grado di supportare le oltre 2.000 applicazioni

SPARCware e OPEN LOOK già esistenti.

Ai padiglioni SUN è presente anche lo

SPARCserver 470, ultimo nato della gamma
dei server Sun.
Nuovo e versatile, di fascia media, il nuovo

server è in grado di funzionare sia come

telefoni 0827/69504 e 089/953581 * fax 0827/69504 SOFTWARE
138 MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990
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database o file server per ambienti commer-
ciali, sia come macchina di calcolo per sofisti-

cati ambienti tecnici. Disponibile anche in

configurazione workstation per applicazioni

complesse di grafica 2-D, completamente
compatibile con la SPARCstation SLC, lo

SPARCserver 470 offre le stesse elevate

prestazioni del modello 490, ma possiede
dimensioni ridotte, minore rumorosità ed è
rivolto a società particolarmente attente al

contenimento dei costi.

Infine sono presenti tre novità: Sun Pre-

stogerve. disk drive IPI e piastra di memoria
di 128 Mbyte.
Sun Prestogerve è il primo acceleratore

dedicato al Network File System (NFS) che
accresce il numero di workstation supportate
dagli SPARCserver 470 e 490 migliorandone
fino al 75% i tempi di risposta.

Il disk drive IPI raddoppia la capacità di

trasferimento I/O a 6 Mbit al secondo. Esso
utilizza una tecnologia di I/O particolarmente
sofisticata, e precedentemente disponibile

solo su mainframe e supercomputer.
Ultima novità la piastra di memoria di 128

Mbyte che fornisce agli SPARCserver 470 e
490 una capacità massima di memoria cen-
trale (ECC) pari a 672 Mbyte, cioè 4 volte la

precedente capacità massima di entrambi i

sistemi.

Citronics

I primi fax da tavolo prodotti dalla Citizen, il

nuovo scanner della Metrologie, i due nuovi

portatili della Arche Technologies, gli ultimi

personal computer della serie Arche Profile e
POS della Mitsubishi sono le novità in mo-
stra presentate dalla Citronics.

I fax Citizen FX 2000 e FX 3000 sono
entrambi da tavolo, pesano poco più di tre

chilogrammi e offrono tre livelli di risoluzione

«standard» (3,85 linee per millimetro), «fine»

(7,7) e «superfine» (15,4). Rispetto al model-

lo più piccolo, l'FX 3000 ha un display ed una
memoria più potente, in grado di contenere

72 numeri telefonici.

Lo scanner Metrologie MS 700 è un mo-
dello versatile e adattabile sia da banco che
manuale, grazie alle dimensioni decisamente
più piccole rispetto ai modelli precedenti

(16,5 centimetri).

I due portatili Arche 286 e 386 sono ali-

mentati con batterie interne, hanno un disco

fisso da 40 Mbyte e sono forniti di tastierino

numerico esterno. Fra i nuovi personal com-
puter troviamo Arche Profile 486-25 costruito

con una struttura verticale, opera a 25 MHz
ed è dotato di microprocessore Intel 80486,
ha una memoria «cache» di 32 Kbyte, e può
essere espanso fino a 64 Mbyte di RAM.
Sono a struttura verticale anche Arche Profile

386-25 CACHE ed il 386-33 CACHE. Con una
memoria RAM da due Mbyte espandibile

fino a 16 e a 32 Mbyte con schede di

espansione.

Termina la rassegna il modello più recente

di POS (Point of Sale) della Mitsubishi. T-

2100. Progettato per risolvere i problemi del

negozio nell'ambito della grande e media
distribuzione può lavorare sia autonomamen-
te che in collegamento con un personal

computer (fino a 24 terminali). Può essere

dotato di memorie RAM Card estraibili capaci

di contenere informazioni relative a 14.000

articoli consentendo inoltre di gestire fino a

24 cassieri e fino a 1 .000 reparti. Il terminale

è collegabile agli scanner da banco già esi-

stenti sul mercato.

WALKQM
lntroducing two of thè most

powerful notebook PCs in

thè world-The Walkom
NP-903 and NP-902

y)
MODERN
COMPUTER
CORP.
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A NAME YOU CAN TRUST
W e at Soyo bclicve thc key lo predsion and quality is ihe integration of design and production. Our

engineers are present during every stage of production, ensuring that work is done properly and to

exact specifications.Our assembly technique is special in thc world of computer board produccrs.

We deal directly with chip manufacturers and then assemble these into our custom designs using a fully

automated production line. This process enables us to provide our cusiomers

with top quality boards at economica! prices.

Our quality control is of thè highest standards, including random sample tests overlooked by many other

manufacturers. In faci, it doesn't end until our customcrs are satisfied with their order.

Soyo is a major producer specializing in mainboards, barebones Systems, and peripherals.

SOYO TECHNOLOGY CO..LTD.
3rd FI.. 68 Patch Rd., Soc. 4, Taipel 10562

Taiwan. R.O.C-
Tel 886-2-7672115 Tlx: 20509 SOYO
Fax: 886-2-7663318

SOYO USA INC. SOYO EUROPE B.V.
148 ath Ave, #H City ot Industry CA 91746 U.S.A. VARESEWEG 5. 3047 AT, ROTTERDAM,
Tel: (818)330-1712 Fax: (818)968-4161 NETHERLANDS

TEL: (31-010)4460376

FAX: (31-010)4625345
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Texas Instruments

La Texas Instruments è presente con una
grande area espositiva nella quale é ospitata

tutta la più recente produzione della società

statunitense per quanto riguarda il settore

dell'informatica. Presenti perciò la famiglia

completa di mini e supermìni Unix della

linea System 1500, tra cui il modello S-

1505, una gamma completa di soluzioni per

la stampa laser e a impatto nonché i modelli

di stazione basati su microprocessori indu-

stry standard, che possono operare in mono
come in multi-utenza.

La linea System 1500 è composta da 3
modelli in 8 versioni da 8 a 512 posti di

lavoro, tutti basati su microprocessori 68030
(anche in versione multiprocessor) e operan-

ti all'Interno del medesimo ambiente opera-
tivo che è il Tl-System V. una versione este-

sa dello Unix AT&T.
Tra le novità per la manifestazione l’S-

1505, adatto per realizzare configurazioni da
8 a 32 posti di lavoro, che si basa su una
singola scheda sulla quale vengono alloggia-

ti, oltre al processore principale e a quello

aritmetico, due ulteriori processori specializ-

zati per la gestione delle attività di I/O e di

comunicazione.

Due sono i modelli esposti quest'anno
basati invece su Intel 80386: il 386/33 e il

386/SX. Per il primo si parla di un personal
operante alla velocità di 33 MHz e per il

secondo di 16 MHz con potenze rispettive

di 8 e di oltre 2.5 MIPS. Il primo modello
opera con sistema operativo MS-DOS, il se-

condo (aperto alla multiutenza) può utilizzare

indifferentemente sia lo Xenix che lo Unix.

Caratterizzati da un elevatissimo livello di

integrazione, che ha consentito la produzio-

ne di apparecchiature molto sofisticate ma
allo stesso tempo composte da pochi ele-

menti funzionali, dispongono di una moltepli-

cità di soluzioni di configurazione che li ren-

dono adatti virtualmente a ogni esigenza.

Sono presenti soluzioni per la stampa la-

ser sia di tipo dipartimentale che personale,

come la microLaser, che può passare dal

PCL al PostScript tramite il semplice inseri-

mento di una sola scheda, nonché avanza-

tissime proposte per la stampa a impatto

«intelligente». I modelli laser esposti sono
oltre alla microLaser, (migliorata grazie alla

disponibilità di una nuova scheda PostScript

più semplice con 17 font), la 2108 e la

2115. Per quanto riguarda la stampa a im-

patto le novità riguardano i modelli 8930,

830 e 835.

Il primo, caratterizzato da una gestione

«intelligente» dell'avanzamento della carta,

che si traduce in notevoli economie di tabu-

lati stampa sino a 9 copie contemporanee in

sette colori alla velocità di 600 caratteri al

secondo: la 830 da 80 colonne e la 835 da
136 sono modelli molto compatti ed econo-
mici specificamente studiati per l'impiego in

connessione con PC o terminali di minisi-

3M
La 3M Italia presenterà il prossimo autun-

no allo SMAU, il Salone Internazionale per

l’Ufficio, la nuova stampante laser 3M 689
Demand Printer, un sistema innovativo nel

settore engineering per la gestione e ripro-

duzione della documentazione tecnica.

Si tratta della prima stampante laser in

grado di convertire disegni e dati elaborati

IMAN TAN COMPUTER CO
HEAD OFFICE:

a NO. 17, YUN-CHI R0AD. TAIPEI, TAIWAN.

REPUBLIC 0F CHINA

TEL: 886-2-7651222 (20 LINES)

FAX: 886-2-7651229 TELEX: 21659 NTCCO

W &Q-fCLLEl LLJjj LXLJ

NTC è specializzata nella fabbricazione di meccaniche

di tastiere. Offriamo un servizio selettivo di

produzione industriale, alta qualità delle meccaniche

e delle membrane, tutto al giusto prezzo.

Le caratteristiche principali delia tastiera avanzata:

• 100% COMPATIBILE IBM PC/XT/AT PS/2.

• COMPATIBILE NOVELL NETWARE
• MECCANICHE CON INTERRUTTORI SWITCH
• TASTI DELLA ALPS, OMRON, CHERRY & MITSUMI

• DISPONIBILITÀ CON TUTTE LE LINGUE
• FUNZIONI DI ROI.LOVER E MULTIKEY
• PERFORMANCE ERGONOMICHE
• CERTIFICAZIONE FCC

CONTATTATECI SUBITO PER ULTERIORI

INFORMAZIONI!!

I OEM SONO I BENVENUTI!!!

NTC
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NON CERCARE ALTRO

I prodotti principali:

4 potenti laptop

0 12 sistemi pc ad alte prestazioni

6 monitor spettacolari

10 dinamiche piastre madri & interfacce videografiche

3 tastiere a norme UL, FCC CSA, FTZ

File server (Network)

1 Workstation (terminali)

fSJnlljhn-é TECHNOLOGY
IttMllIdll CORPORATION
Mail Address : P.O. BOX 1 12497, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Head Office : 3F4. No. 201. Fu Hsing North Road,

(Empire Building), Taipei, Taiwan. R.O.C.

Telephone No.: 886-2-719-75 11 (Rep.)

Facsimile No. : 886-2-715-1029. 886-2-5094366
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elettronicamente via CAD. in stampe di ele-

vata qualità, direttamente da file raster o dai

più diversi sistemi operativi.

È anche possibile ottenere stampe da file

vettoriali o file raster compressi collegando
alla stampante e all'host computer l'unità di

Processo Grafico 3M mod. 6790 che per-

mette di disimpegnare l’host da processi
che richiedono l'impegno della CPU. accet-

tando più formati grafici all'Interno dello
stesso ambiente.

Inoltre la stampante 3M 689 è in grado di

produrre più copie dello stesso file grafico in

tempi notevolmente contenuti rispetto all'u-

tilizzo del tradizionale plotter. dimostrandosi
cosi uno strumento veloce e flessibile,

La stampante 689 è infatti in grado di

produrre da 6 copie al minuto nel formato
A2 a 15 copie al minuto nei formati più

piccoli.

Tra i vantaggi offerti dalla stampante 689,
vi è poi quello di ottenere stampe qualitati-

vamente perfette su carta comune, molto
più resistente all'invecchiamento della carta

trattata, usata per i normali plotter elettro-

statici.

L'alimentazione del supporto di stampa è
provvista di un doppio rullo su cui vanno
installati due rotoli di carta comune di diver-

se dimensioni, in modo da poter ottenere in

continuo stampe di formati differenti fino

all'A2 con conseguente diminuzione dei co-
sti per copia.

Grazie alla tecnologia laser, il funziona-
mento della stampante 3M 689 è facile e
silenzioso rispondendo perfettamente alle

norme di sicurezza dell'ambiente di lavoro. Il

suo design compatto ed essenziale permet-
te di installarla anche in spazi particolarmen-
te limitati.

Vtr

La Vtr Video Technology Research &
Computer Graphics di Milano presenta una
serie di Sistemi «chiavi in mano» per la

computer grafica dedicati ai settori della edi-

toria aziendale ed industriale, comunicazione
aziendale e post-produzione video e una lar-

ga gamma di software, schede, periferiche

di I/O e accessori che coprono tutte le ne-

cessità dei professionisti della comunicazio-

ne visiva e multimediale.

Spiccano i prodotti: Wasatch Portfolio per
MS DOS. Lumena 3.4 sia per MS DOS che
Mac. Vip Video Image Processing e Prin-

tabit.

Wasatch Portfolio é un sistema grafico

che gestisce e crea immagini dedicate alla

comunicazione. È basato su scheda AT Vi-

sta, che unisce in sé tutte le funzioni pittori-

che e vettoriali necessarie per realizzare im-

magini anche complesse e combinate con
disegni, testi, grafici e fotografie pronte per
essere impaginate e riprodotte. Tra i suoi
punti di forza sono da menzionare i 16 milio-

ni di colori contemporanei, antialiasing per

scritte ed oggetti, effetti, trasparenze, ampia
scelta di font a colori per ogni singolo cam-
po di testo, possibilità di scalatura delle im-

magini di background, rendering veloce a
video, libreria di 486 simboli e libreria opzio-

ancora di più
Alte prestazioni ad un prezzo veramente contenuto.

Questo è quanto vi offre DEXXA MOUSE.
Di linea ergonometrica, pilotato tramite due pulsanti,

facile da installare e di semplice utilizzo

DEXXA MOUSE è il mouse ideale

per i vostri IBM PC, XT, AT, PS/2 e compatibili.

Con DEXXA MOUSE acquistate molto di più:

100% compatibile Microsoft15 Software Dexxa
PaceMaker™ per il controllo dinamico della

risoluzione da 50 a 750 dpi Dexxa Menu™ per la

creazione di menu personalizzali o l’utilizzo di menu
predefiniti per i programmi più diffusi Tappetino

antiscivolo.

Scegliete il meglio.

Scegliete DEXXA MOUSE.

GRUPPO te033ED
TRC0M Milano O.O.P. - Tori™ DATATEC DATATEC SICIUA
Tot 02/48704100 lei. 011/3180766 Roma - Tel. 06/3291351 Messina Tel. 090/694222
Fax 02/48705355 Fax 011/3180715 Napoli - Tel. 081/7703026 Palermo - Tel 09l/526?t5
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Buffetti c’è, le idee vengono...

Buffetti is Business.

Quando la voglia c’è, le idee

vengono. E’ quasi una
regola, è la regola imprenditoriale

del Terziario Avanzato.

Quando la voglia di fare c’è,

quando svolgi il tuo lavoro,

la tua professione con spirito

imprenditoriale... Buffetti c’è.

E se sai usare il tuo Centro Buffetti,

scopri ogni giorno che in ogni
prodotto (moduli o software,

schedari o PC) c'è più contenuto
consulenziale al servizio delle lue idee.

Quando la voglia c’è, da Buffetti

nascono idee, a volte professioni.

Buffetti is business.

Il Supermarket del Terziario Avanzato.

-cimo
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naie di tutti gli oggetti creati, generazione
immediata di grafici sotto forma di torte,

barre, muri, cilindri e linee in 2D e 3D com-
binabili con testo, disegni e fotografie anche
con effetti di trasparenza.

Segue Lumena 3.4 il famoso sistema pit-

torico-grafico per la generazione di immagini
ad alta risoluzione che si arricchisce di nuovi
strumenti per la creazione e la manipolazio-
ne di immagini, di grafica e testi, con raffina-

ta tecnica di trasparenza mascheratura, tex-

ture mapping. Lumena nella versione attuale

può generare immagini in alta risoluzione

(fino a 4000x3000 punti) con 16 milioni di

fcolori contemporanei, è collegabile a scan-
ner a colori e tramite il sistema Printabit si

interfaccia con il mondo dell'editoria profes-

sionale.

L'output del sistema è multimediale e si

possono generare diapositive, stampe a co-
lori. immagini video PAL e animazioni 2D/
3D. Il sistema Lumena può essere facilmen-
te installato su workstation MS DOS 386/
486 e su Apple Mac. La funzione più inte-

ressante rimane il «pennello artistico» che
sfruttando a fondo le capacità delle penne
per tavola grafica sensibili alla pressione,
consente di imitare facilmente e velocemen-
te molte tecniche pittoriche (acquarelli, pa-
stelli, gessetti, olii).

Questa funzione consente di scegliere ol-

tre al tipo e forma di pennello, il suo grado
di umidità e varie caratteristiche delle super-
ficie su cui pitturare. Schede grafiche utiliz-

zate: AT Vista 4 Mbyte. Targa Plus 16/24/

32, Vision 16, llluminator e compatibili
Targa.

Arriviamo al Vip Video Image Processing,
un programma applicativo che lavora su si-

stemi grafici dotati di schede Vista, o sche-

de Targa, per la generazione di effetti pittori-

ci e speciali. Le immagini a colori generate
sul computer grafico o digitalizzate da scan-
ner/telecamera. sono convertite velocemen-
te in nuove immagini che sembrano realizza-

te con tecnica dì pittura a gessetto, acqua-
rello, tempera, olio, matita. In applicazioni

televisive VIP converte uno ad uno i foto-

grammi di un filmato in nuovi fotogrammi

Coh™n™ ri PERSONAL SELF SERVICE Rivenditori

supERMARKET DELL .|NF0RMAT |CA
VENDITA - PERMUTE - NOLEGGIO PC ASSEMBLATI NUOVI E USATI - DIMOSTRAZIONE DI GRAFICA IN SEDE - ASSISTENZA TECNICA IN

MEMORIE DI MASSA E CONTROLLER
Hard disk 20 Mb 290.000

Hard disk 40 Mb 490.000

Floppy drive 360 Kb (5,25") 99.000

Floppy drive 12 Mb (5,25") 1 35.000

FD 720 Kb (3.5*) 105.000

FD 1,44 Kb (3,5-) 135.000

Controller hard-disk per XT • cavi 85.000

Controller H.O. F.D. per AT + cavi 150.000

Controller AT BUS 65.000

MAINBOARD
Malnboard 18088 MHz (0K RAM) 125.000

Mainboard I80286 1 2/16 MHz (0K RAM) 289.000

Mainboard i80286 16/22 MHz NEAT
Mainboard i80386 SX 655.000

Mainboard 80386 25 MHz 1.190.000

INTERFACCE
Adattatore grafico MGA/CGA 55.000
Adattatore per stampante parallela 1 8.000

Adattatore seriale RS 232 1P 25.000
Adattatore seriale RS 232 2P 35.000
SK SER/PAR/Joystlck 50.000
Scheda VGA 800X600/256Kb 1 30.000
Scheda ultra VGA 1024 X 768/512 Kb 190.000
Scheda ultra VGA 1024 X 768 zoom 250.000

MODEM E MOUSE
SK MODEM 300/1200 baud, CCITT V21/V22

130.000
SK MODEM 300/1200/75 baud. V21/V22A/23

238.000
MODEM 300/1 200 Pocket completo 1 60.000

Mouse Agiler 1 120 dpi 60.000
Mouse Agiler 2100 dpi 84.000
Handy scanner HS 3000* 320.000
Software O.C.R. 105.000

LINEA PROFESSIONALE

A HYUNDAI tfEQ

Bull #1 CITIZEN

«cNEXOS
DSC Communications Corporations

VARIE

Sk Digitalizzatrice Professionale 2.200.000

Fax/Scanner A4 Bondwell 1 .550.000

Tastiera 102 tasti 70.000

RAM dinamiche Telef.

Coprocessori Mat. Telef.

MONITOR
Monitor 14- colori Multìsync ACER 890.000
Monitor 12"monocr. 130.000
Monitor 14- DUAL base. 1 75.000
Monitor 14- monocr. 150.000
Monitor NEC 3D 1,020.000
Monitor NEC 2A 980.000

Progettazione di sistemi informativi LAN
Dimostrazioni in sede

Alta professionalità - Consulenza
Assistenza Hardware e Software

IMPORTANTE!!!
tutti I prodotti non contrassegnati da’

sono disponibili in magazzino
UNIWARE S.r.l.

VIA MATERA, 3 - 00182 ROMA
TEL. 06/75.73.921 - FAX 06/7025894Q FERMATA RE DI ROMAQ

SI PREGA DI NON CHIAMARE PER I PRODOTTI: AMIGA - AMSTRAD - ATARI - COMMODORE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Consegne a dom. prov. Roma L. 30.000

Pagamento contanti.

Consegne altre zone mezzo corriere

Pagamento anticipato con vaglia telegrafico

SABATO MATTINA APERTO
Prezzi I.V.A. esclusa

Prenotazioni tei: 06/7573921 - 7025894
Orarlo: 9,00 - 13,00/15,00 - 19,00
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La nuova stampante Citizen 124D 24 aghi

“Quanto
hai detto?”

Incredibile, vero? Una stampante Citizen da

ventiquattro aghi che costameno di molte stampanti da

nove: sole Lit. 790.000 + IVA.

Beh, se proprio non riuscite a credere alle vostre A
orecchie, sentite un po’ questa. f

Per lo stesso prezzo, la 124D della Citizen

vi dà una stampa d’alta qualità - a 40 cps quando volete

la nitidezza, e 120 cps per la velocità.

E poi ci sono mite quelle nuove funzioni, come la

convenientissima gestione della carta, la grafica e una

vasta sdelta di font e caratteri di stampa. Cioè, tutto

quello che una stampante economica non ha.

I.a nostra esclusiva garanzia di 2 anni è compresa nel

prezzo, ma per rendere la nostra offerta veramente

k completa, ci mettiamo anche la spina.

Ecco perché la 124D è perfetta come prima

stampante, ma anche per chi cerca un

modello superiore.

Insomma, non è incredibile solo nel prezzo. È

incredibile quante cose ottenete per quel prezzo.

Se volete saperne di più, contattate il vosiro più vicino

rappresentante Citizen tra quelli indicati qui sono.

CITIZEN
STAMPANTI PER COMPUTER

TEI.COM

via M. Civitali

75 20148 Milano

Tel: (02) 48.70.41.00

TELAV INTERNATIONAI.

via I. da Vinci 43 20090 via Salaria 1319

Trezzano S/N Milano 00138 Roma

Tèi: (02) 44.55.741 Tel: (06) 69.17.058

DATATEC

via De Viri de Marco

46/D 00191 Roma
Tel: (06) 32.91351
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che sembrano cosi frutto della mano di un
artista che ha impiegato giorni di lavoro per

tale ritocco. In altre applicazioni pubblicitarie

una fotografia digitalizzata da scanner in alta

risoluzione può essere convertita in un qua-
dro. Ulteriori applicazioni di Vip sono la ge-

nerazione di sfondi per animazioni 2D/3D.
per immagini con grafiche e testi, e per la

simulazione di effetti speciali su qualsiasi

tipo di soggetto.

Printabit è un sistema computerizzato ba-

sato su workstation 386/486. per la separa-

zione quadricromica delle immagini genera-

te. Della famiglia Printabit fanno parte siste-

mi per impaginatone di testo e di immagini
in formato PostScript, interfacce per il colle-

gamento con Drum scanner professionali,

quali Mei. Crossfield, Dai Nippon. per l'acqui-

sizione di immagini e loro elaborazione sui

sistemi grafici Vtr oltre ad interfacce per
collegamento verso sistemi integrati Scitex.

Crossfield, Dai Nippon per impaginazione
professionale.

Citizen introduce

l'economica 124D

Il lancio della nuova Citizen 124D è do-
vrebbe spostare i parametri di prezzo nel

mercato europeo delle stampanti a matrice

di 24 aghi. Si tratta di un modello entry level

che si inserisce nella fascia di prezzo più

economica e si rivolge all'utente privato o al

piccolo professionista offrendo un apprezza-

bile rapporto qualità/prezzo.

Fabbricata in Gran Bretagna, questa nuova
stampante a 80 colonne verrà venduta a
790.000 lire + IVA,

Con il modello 124D. basato sulla mecca-
nica della Swift 24. la Citizen intende am-
pliare la gamma delle proprie stampanti
standard (la Swift 9, la Swift 24, la 120D+).
Delle quattro stampanti, la 124d e la 120D+
sono modelli entTy level mentre la Swift 9 e
la Swift 24 si rivolgono ad utenti più esi-

genti.

Con una velocità di stampa di 120 cps (10

cpi) in modalità draft e 40 cps in letter

quality. la 124D è rivolta agli utenti che
desiderano la qualità dei 24 aghi ad un prez-

zo competitivo e a quelli che intendano pas-

sare dai 9 ai 24 aghi senza essere penalizza-

ti dal prezzo oltre a coloro che già al primo
acquisto desiderano una stampa di qualità.

Dotata dell'Interfaccia parallela di serie, la

macchina è in grado di emulare gli standard

Epson LQ e IBM Proprinter e lo standard

grafico Nec 360x360 dpi.

La stampante d<spone inoltre di 3 font

residenti e di numerosi stili in grado di sod-
disfare le più svariate esigenze.

Come per tutte le stampanti Citizen, an-

che nella 124D la gestione della carta é
particolarmente flessibile. Oltre al trattore di

spinta per moduli continui che permette lo

strappo del foglio senza avanzamento della

carta, è presente anche una funzione di

parking che permette l'uso contemporaneo
dei fogli singoli.

Un pannello di controllo semplice da usa-

re. permette la selezione del maneggiamen-
to della carta, della velocità e dei comandi
dei font,

L'utente grazie al buffer di 8 Kbyte espan-

dibile sino a 32 Kbyte, ha la possibilità di

caricare un set di 239 caratteri personalizza-

ti. Infine la 124D viene fornita con una ga-

ranzia di due anni.

Smt-Goupil

La società numero uno nel settore della

microinformatica professionale francese,

presenta la gamma Goupil G6 costituita da
sette nuovi modelli di personal computer
dedicati all'ambiente ufficio.

I modelli vanno dal G6-286 al G6-486 e
coprono l'insieme dei fabbisogni dell'utenza

professionale: perciò dalla workstation per

finire al server per piccole configurazioni di

La spsm di Torino gial ben nota a tutti i possessori di SINCLAIR QL
Vi invita a conoscere / \rch/mQcl6S il PC piu' veloce del mondo

OFFERTA SPECIALE SF*E/77
A310 1 Mega RAM 1 Drive 3.5 Tastiera Mouse
Con Risc-Os, Manuali, 5 Dischi di programmi
Vesione base senza Monitor Lire 2'000'000

Con Monitor colori Philips 8833 Lire 2'550'000

Con Monitor multisync EIZO Lire 3'550'000

A3000 4 Mips con 1 Mega RAM 1 Floppy 3.5

tastiera e mouse senza Monitor Lire ì'700'000

A410/1 con 1 Mega RAM con HDisc 20 Mega
Tastiera Monitor PHILIPS 8833 a colori Mouse
ed Emulatore MS-DOS +5 dischi Lire 4'400'000

A440 con 4 Mega RAM Hard Disc 50M Mouse
Tastiera Monitor EIZO 9060S Multisync VGA
ed Emulatore MS-DOS +5 dischi Lire 6'700'000

R140 UNIX System V
4M RAM HDisc 50Mega
Monitor EIZO Multisync

Lire 9'400'000 + IVA

ARM3 20-24Mhz 12Mips
da montare su A3 10-410-440

Clock 20Mhz Lire l’OOO'OOO

Clock 24Mhz Lire l’200'000

Espansione a 2 Mega per

Archie 305-310 Lire 750'000

Richiedete il listino
prezzi dei programmi
e dei numerosi accessori
oppure venite a provarlo

dimostrazioni gratuite

Prezzi comprensivi di IVA e di spese di spedizione
Vasta disponibilità' di programmi e periferiche per Sinclair QL e Archimedes Acom.
Vendita diretta e per corrispondenza con spedizioni rapide in controassegno

EPE/H Via Aosta 86 10154 TORINO Tel Oli 857924
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Iper486 .

Iper In Tutti I Sensi

Perché II nuovo IPER 486 non solo è potente, anzi

iperpotente.con un eccezionale rapporto prezzo/pre-

stazioni (configurazioni a partire da 1 2 milioni), ma è

soprattutto ipersicuro. La sua garanzia dura infatti 5
anni e saranno 5 anni di tranquillità. La sua piastra

madre, costruita dalla statunitense Monolithic Sy-

stems Corp., utilizza il potentissimo microprocesso-

re 80486 a 25 MHz e consente un' espansione RAM

E per chi avesse esigenze di elaborazione diverse,

la stessa qualità e la stessa affidabilità dell'lper 486
si ritrovano negli altri componenti della famiglia Iper

(che sono tutti fomiti con MS DOS e GW Basic in

italiano): desktop con microprocessore NEC V20 a

1 0 Mhz, 80286 a 12 MHz o 80386sx a 16 MHz, mi-

nitower con 80286 a 12 MHz o 80386 sx a 16 MHz
ad alta integrazione su piastra madre, potenti tower

con 80386, a 25o 33 MHz. Tutti i prodot-

ti della famiglia Iper sono a disposizione

dei Rivenditori, con consegna entro 48
ore, dietro ordine anche solo telefonico.

di 8 Mb. Inoltre l’IPER 486 è dotato di un

capiente chassistowerche permettecon- |
figurazioni estremamente potenti: più da
mini che da personal.

Cose In Grande.

PERIPHERALS
Peripherals s.a.s. - Pozzuoli (Na), piazzale della Vittoria 4 - tei. 081.8675442/8676209; fax 081.5263914



NEWS

rete o multistazioni.

Le caratteristiche principali sono l'ingom-

bro molto ridotto per permettere l'installazio-

ne in posizione sia verticale che orizzontale;

l'adozione della gamma di CPU Intel 80286.
80386 DX e SX. e 80486; utilizzo della nuo-

va cache Intel per i386 DX; scheda grafica

Super VGA; superamento del limite dei 16
Mbyte su computer ad architettura ISA; in-

tegrazione su mother board dei controller di

I/O per disk drive di vario formato.

Wyse
Wyse Technology presenta tutta la gamma

di prodotti integrati che comprende: termina-

li. monitor, personal computer e sistemi mul-
tiprocessore. Iniziamo dai prodotti entry le-

vel. generai purpose e full function che si

rivolgono ai mercati ASCII. Ansi, PC e grafica

entry level.

Per il mercato ASCII è presente il WY-30,
gli WY-60 e WY-120. Il WY-60 è un terminale

generai purpose indirizzato indifferentemen-

te al mercato ASCII. Ansi e PC per l'ntercam-

biabilità della tastiera e per il display ad
altissima risoluzione. WY-120 offre una fre-

quenza di refresh di 78 Hz per una visualizza-

zione priva di sfarfallio, display positivo piat-

to. tecnologia di schermo overscan e scelta

della tastiera Ansi. ASCII e PC.

Segue il WY-370 terminale a colori che
emula ASCII e Ansi standard, comprese le

modalità WY-350 e DEC VT320 oltre alla

grafica Tektronix 4010/4014. I 64 colori dello

schermo e le caratteristiche di multisessione

e di condivisione del terminale da parte di più

sistemi, sono state realizzate con tecnologia

ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

e montando un microprocessore MC68000.
Continuiamo con il WY-185. terminale DEC

VT 320 compatibile. Ha una velocità di refresh

non interlacciato di 85 Hz, capacità di over-

scanning e un display anti-riflesso da 14'', per

arrivare all'ultimo nato in casa: il WY-160. É

un terminale grafico generai purpose. che
supporta i protocolli grafici Tektronix 4010/14

e gli standard grafici per PC VGA. EGA. CGA e
Hercules Graphics così come le emulazioni

ASCII. Ansi e PC terminal. Esauriti i terminali

prendiamo visione dei tre elaboratori della

linea 286: WY-20121, WY-2112 e WY-2116.
WY-201 21

,
posizionato nella fascia entry level

UniBase
Via G. Rovani, 18 - Roma - Tel. (06) 825701

PER IL TUO PERSONAL MIKRO-BBS (8,N,1) TEL. 2156735 (2 linee r.a.)

f
PC UNI XT; 640 Kb RAM 1 x 720 Kb £ 600.000 1

PC UNI AT: 1 Mb RAM 1 x 1.2 Mb £ 759.000
PC UNI 386 SX; 1 Mb RAM 1 x 1.2 Mb £ 1.060.000
PC UNI 386/20; 1 Mb RAM 1 x 1.2 Mb £ 1.650.000
PC UNI 386/25; 1 Mb RAM 1 x 1.2 Mb £ 2.580.000
PC UNI 386/33; 1 Mb RAM 1 x 1.2 Mb £ 3.380.000
PC UNI 486/25; 1 Mb RAM 1 x 1.2 Mb £ 6.870.000
N.B. LE APPARECCHIATURE SI INTENDONO COSI' CONFIGURATE SK DUALE, CTRL FD/HD, TAST. IT AVANZATA; SERIA LE; PARALLELA.

r

v

PLOTTER ENCAD
A4 -» A0

da L. 1.450.000

MONITOR NEC

LAPTOP AT/10
1Mb RAM; 1x1 .44Mb

Hdu 20Mb; VIDEO LCD
L. 2.620.000

TELEFAX OMOLOGATO
L. 1.150.000 J

NEC CD ROM "\

CDR 35
lavoro e lo svago portatili!!

L. 910.000
INTERFACCE:

XT/ATL. 310.000
PS/2 L. 330.000

MAC L 170.000 J

CONSEGNE IN TUTTA ITALIA - GARANZIA 12 MESI - ASSISTENZA TECNICA DIRETTA - PREZZI IVA ESCLUSA
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Se te ne servissero

10.000 in un'ora...

Prova a contattarci.
Da diversi anni importiamo e
distribuiamo supporti magnetici e
data cartridge, soltanto delle migliori

produzioni mondiali, in tutti i formati
esistenti:

Floppy da 2.8”, 3”, 3.5”, 5.25”, 8”

Data cartridge da 10 a 150 MB.

MEDIA DISK
di L. Antonelli

SONY. PROLOK
<@Mictcfìovum Dysan

Vfeibatim. INIflSlIWil

CerÉrdPoint Software« 3M
Specializzato in forniture a

enti pubblici - scuole - università

software house - computer shop.

ORARIO: 9-19 sabato 9-13

SPEDIZIONI ESPRESSE IN TUTTA ITALIA

00162 ROMA • VIA CIOCIARIA, 12 • TELEFONO 06/42.40.379 C.C.I.A.A. 653620 • MICOMEX 7012371
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ha quattro alloggiamenti per disco rigido, otto
slot di espansione e fornisce la possibilità di

espandere la memoria on-board fino a 4
Mbyte. Viene fornito con un Mbyte di RAM
con possibilità di espansione fino a 1 6 Mbyte.
WY-2112. basato su 80286 a 12.5 MHz, ha
memoria centrale di un Mbyte, tastiera italia-

na. una porta seriale e una parallela. 7 slot di

espansione.

Conclude la gamma dei 286 il WY-2116
che sfrutta un processore a 16 MHz, una
memoria a pagina da un Mbit, 4 alloggiamen-

ti per schede su bus a 16 bit e un alloggia-

mento per schede su bus a 8 bit.

La famiglia dei 386 comprende: WY-3225.
un potente sistema a 25 MHz progettato per
essere utilizzato come stazione di lavoro per
applicazioni tecnico scientifiche, in configura-

zioni multiutente e come server di rete.

Utilizza un bus di memoria dedicata a 32 bit

di memoria statica cache di tipo posted-write
a 25ns. Il prodotto viene commercializzato
con memoria da 4 Mbyte di tipo SIMM,
espandibile fino a 16 Mbyte e sei alloggia-

menti standard per schede di espansione.
Segue il WY-3216. personal computer do-

tato di memoria centrale da un Mbyte, una
unità floppy da 1 .2 MByte unità disco ESDI e
basato su architettura modulare MSA per
l'aggiornamento del sistema tramite sempli-

ce cambio di schede «plug-in». Chiude la

gamma dei personal computer il WY-
31 16SX. Questo modello è basato su i386SX
con 1 o 2 Mbyte di memoria RAM ed inter-

facce varie.

Non potevano mancare i monitor a partire

dall'entry-level a 14" WY-530, compatibile

IBM. MDA e Hercules, disponibile nelle ver-

sioni monocromatiche verde o ambra con
pagina video a 80/132 colonne.

Proseguiamo con il WY-550, monitor VGA
monocromatico sempre a 14". fosfori ambra
o bianchi con risoluzione video fino a
640x480 pixel e WY-660. monitor VGA a 14"

che supporta le risoluzioni standard di display

quali, VGA (640x480), VGA potenziato
(800x600) e anche Super VGA/8514
(1024x768 interlacciato) per finire con il WY-
7190, monitor grafico monocromatico paper-
white ad alta risoluzione a 19". Progettato
per applicazioni CAD e desktop publishing è
dotato di una risoluzione video di 1280x1024
pixel possibilità di gestione dual-page e re-

fresh video a 70 Hz non interlacciato.

Per quanto riguarda i sistemi della Serie
9000Ì e 5000Ì, si tratta di sistemi multiutenti

basati su Ì386 e i486, sui quali è installabile

Unix System V/386. Quest’ultima serie può
gestire da 1 a 128 utenti con ben 288
apparecchiature collegate.

Eos

La Eos presenta una gamma di soluzioni

globali, e nel contempo personalizzate, per
l'analisi dei mercati finanziari.

Gli operatori del settore possono apprezzare
le importanti innovazioni che hanno caratteriz-

zato l'evoluzione di Up-Down Forecast: siste-

ma esperto decisionale per l'analisi previsiona-

le di Borsa. Alla ricerca di modelli sempre più

rappresentativi del mercato borsistico sono
state applicate le più recenti metodologie
derivanti dall'intelligenza artificiale che hanno
portato a risultati cosi sintetizzabili: estensio-

ne del nucleo originario a più modelli matema-
tici operanti in totale parallelismo; controllo e
supervisione dei molteplici modelli attraverso

una rete neurale; introduzione di un terzo stato

(Attesa), in aggiunta a quelli già operativi

(Rialzo e Ribasso), utile nell’individuare le

situazioni statiche di mercato.
Nell'ambito delle ricerche svolte si colloca-

no anche l'estensione ed il potenziamento
dell'ambiente Case proprietario di cui usufrui-

scono tutti gli applicativi della Eos.
In questo senso anche Up-Down Chart,

software per l'analisi tecnica di Borsa, si

presenta con una nuova interfaccia-utente e
con un'accresciuta versatilità. In particolare è
stato curato il sistema di automatismi che,
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MODULI CONTINUI
PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

per la gestione del personale, ma anche per la lizzati con elevate qualità grafiche, in una, due, tre o
contabilità, il word processing, per gli adempimenti fi- quattro copie in carta autoricalcante. Le varietà dei trac-

scali e la corrispondenza. Nei negozi Buffetti trovate su- ciati e dei colori daranno alla vostra attività una perso-

bito pronti, per contribuire alla vostra efficien- N£l NEGOZI naie ed elegante immagine. In tutta Italia, nei

za, più di 100 moduli con tracciati diversi: stu- 973 negozi Buffetti, richiedete gratuitamente i

diati per poter essere utilizzati con i diversi .A à* a. a., moduli fac-simile per le prove di stampa e il

soft- ware in commercio o conformi ai model- ll\ ll ItVl J f catalogo Computer-form, dove è illustrata tut-

li ufficiali, i nostri moduli continui sono rea- ta la nostra produzione di moduli continui.
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aitraverso la creazione di un numero illimitato

di «stili» paragonabili a quelli di DTP. consente

la stampa e la visualizzazione ciclica dei grafici

senza alcun intervento dell'operatore.

A dimostrazione del continuo impegno nella

realizzazione di sistemi di supporto decisionale

per gli operatori dei mercati finanziari, è stato

infine realizzato Up-Down List.

Nato per soddisfare le esigenze della clien-

tela più sofisticata consente di effettuare

elaborazioni su più titoli contemporaneamen-
te (selezionabili in base al gruppo di proprie-

tà, al settore economico, alla grandezza e al

tipo) ottenendo un resoconto riepilogativo su

video, su stampante o su file. Si tratta di uno
strumento con duplice valenza: informativa e

previsionale. Informativa percfié fornisce un

prospetto in cui i titoli si presentano ordinati

in base alle variazioni percentuali delle loro

quotazioni, nel periodo stabilito dall'utente,

Previsionale perché, attraverso la combina-

zione e la definizione dei parametri dei vari

indicatori tecnici disponibili, consente di indi-

viduare i titoli su cui orientare gli acquisti e le

vendite.

Per una completa integrazione telematica

di tutti i prodotti e dei servizi offerti, la Eos
dispone inoltre di una propria banca dati che

mette a disposizione le simulazioni effettuate

dal sistema esperto, i nsultati delle elabora-

zioni di Up-Down List ed i dati relativi ai listini

di Borsa.

Tutti gli applicativi sono sviluppati intera-

mente dalla Eos. in linguaggio C e operano in

ambiente MS-DOS e reti locali.

PBA
La società PBA SpA. sviluppa e commer-

cializza software per applicazioni gestionali e
scientifiche prevalentemente su minielabora-

tori Unix. È la seconda volta che si presenta

allo SMAU e presenta i pacchetti software

NELCOM + intei + NEC =
I MIGLIORI

CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO - PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI ORIGINALI

gfl<EC P60 + 4 NASTRI ORIG. L. 1.230.000

!I_NEC_P70 + 4 NASTRI ORIG. L 1.420.000 I

NEC P2 PLUS + 4 NASTRI ORIG. L. 620.000

MULTISYNC NEC 2A 14" 800x600 031 L 820.000

MULTISYNC NEC 3D 14" 1024x768 028 L. 1.080.000

MULTISYNC NEC 5D 20" 1280x1024 031 L. 3.400.000

KIT COLORE PER P60/P70 L. ... (telefonare)

TUTTI I MODELLI DI LASER NEC ANCHE A COLORI L. ... (telefonare)

INTEL

PC 386 SX/16/44 DA TAVOLO CON 2 MB + 1 FD 5"1/4,

1.2 + FD 3"1/2, 1.44 + HO 42 MBS CON CACHE MEMORY
+ VGA + 2 RS232 + 1 P.P + 1 P.M + MONITOR NEC 2A

+ STAMPANTE NEC P7 PLUS + DOS 4.01 MICROSOFT

L. 6.800.000

INTEL

PC 386 25MHZ CON 64 K CACHE MEMORY DA TAVOLO

CON 4 MB + 1 FD 5"1/4, 1.2 + 1 FD 3"1/2, 1.44 + HO
SCASI 105 MB + VGA 1024x768 + 512 KB + 2 RS232 +

1 P.P + MONITOR NEC 3D + STAMPANTE NEC P7 PLUS +

DOS 4.01 MICROSOFT L. 10.900.000

RICHIEDETECI LA VOSTRA CONFIGURAZIONE • VI FAREMO IL PERSONAL SU MISURA, ECONOMIZZANDO

ESPERIENZA DI 12+1 ANNI - GARANZIA 12 MESI FRANCO NOSTRO LABORATORIO • PREZZI IVA ESCLUSA
SPEDIZIONI GRATUITE IN TUTTA ITALIA • PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO

Corso Casale, 120 - 10132 TORINO - Tel. (Oli) 88.58.22/83.73.30 - Fax (Oli) 81.23.813
Aperti anche al Sabato

INTEL. NEC e MICROSOFT sono marchi registrati
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Parliamo

tutti i

linguaggi

We speak all languages

Hablamos todos lenguajes

Mhi roBopKM Ha scex max

Nous parlons tous les languages

We speak all languages

4* n ir-cft

» tiiiU LT

a
i^juurp

United Languages of Lifeboat
Ebbene sì, noi parliamo tutti i linguaggi, proprio

perché... li distribuiamo tutti ! Abbiamo così ma-
turato una lunga esperienza che ci vede vicino ai

programmatori di tutte le "razze”: da quelli che

amano il C a quelli che preferiscono il Cobol, da

quelli che sono vicini al Pascal a quelli che

parteggiano per il BASIC, senza dimenticare gli

"appassionati" dell'Assembler, i "patiti" di RPGII
e gli "scienziati" del Fortraa Quindi, a qualsiasi

latitudine abbiate deciso di scrivere la vostra

applicazione, ricordatevi che noi della Lifeboat

parliamo il vostro linguaggio.

E se per caso siete in difficoltà, chiamateci: vi

tireremo fuori dai guai. Noi siamo distributori

specializzati nei linguaggi Acucobol, Borland,

Lattice, Microsoft, Ryan McFarland - LPI, Word-
Tech e Zortech. Perciò, se volete un "pezzo" di

questa ricca collezione "United Languages of

Lifeboat”, non vi resta che posizionarvi sulle

nostre coordinate.

Lifeboat
^ASSOCIATES ITALIA

IL GUSTO DELLA DISTRIBUZIONE
Via G. Frua, 14 - 20146 Milano - Tel. 02/48193440 - Fax 02/4812370

Via Paolo Frisi, 14 - 00197 Roma - TeL 06/879694
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Olimpix, Sir-x, Unify. Accell. Cruscotto Azien-

dale e Parys.

Olimpix è un package gestionale disponibi-

le in versione sorgente ai rivenditori, intera-

mente scritto in linguaggio di quarta genera-

zione Accell e basato sul database relaziona-

le Unify. E dotato di una interfaccia utente a
finestre, menu pop-up e help in linea. Inoltre

consente tramite uno «zoom.) una costante
navigazione nel database garantendo l'acces-

so alle informazioni da qualunque transazio-

ne. Il prodotto si rivolge alle aziende manifat-

turiere e commerciali con sofisticate funzioni

nelle aree di contabilità, acquisti, vendite,

magazzino e produzione. Sono previste, oltre

alle procedure base necessarie per gli adem-
pimenti civilistici e fiscali, budget vendite,

acquisti, produzione e personale, analisi flus-

si di cassa, pagamenti fornitori, statistiche di

vendita, CRP (Capacity Requirement Plannin-

g). PBA presenta inoltre Sir-x. la prima verti-

calizzazione di Olimpix studiata per il settore

degli autoricqmbi. realizzata dalla società

Nuova Informatica Shop di Napoli.

Unify è un RDBMS in grado di offrire

quattro diversi metodi di accesso ai dati con
interfaccia SQL, L'offerta PBA comprende
l'ambiente di sviluppo integrato Accell com-
posto da Application Generator, 4GL. Win-
dow Manager e un Cooperative Processing
per gestire in modo intelligente un personal

come terminale.

Cruscotto Aziendale è dedicato al manage-
ment che desidera ricevere sul proprio per-

sonal computer con tempestività, le informa-

zioni presenti nel mainframe necessarie per

supportare decisioni chiave. Grazie all'inter-

faccia utente di facile e gradevole utilizzo il

dirigente può visualizzare e manipolare i dati

sia in modalità numerica sia grafica.

Infine Parys è un sistema esperto sviluppa-

to per la gestione delle risorse umane di

medie c grandi aziende. Il pacchetto si diffe-

renzia da altri sistemi tradizionali per il suo
approccio avanzato, che permette di affronta-

re qualsiasi problema nell'area delle risorse

umane in modo intelligente e strategico. Fasi

di Job Analysis e definizione dei Job Require-

ments di tutte le posizioni di lavoro sono gli

aspetti principali gestibili con Parys ottenen-

do di conseguenza una efficace consulenza
per la valutazione di candidati e dipendenti,

per accurati piani di sviluppo e rimpiazzo.

Wang
La Wang SpA è presente anche quest'an-

no esponendo un'ampia gamma di prodotti

hardware e software in linea con le nuove
strategie aziendali.

Un'importante novità è rappresentata dai

sistemi appartenenti alla famiglia OPEN/Ser-
ver, nati dalla volontà di applicare la tradizio-

nale capacità innovativa della Wang agli stan-

dard industriali. Questi nuovi sistemi adotta-

no i chip Intel 386 e 486, il sistema operativo

Unix System V/386 release 3.2 della SCO e

la tecnologia multibus I (IEEE Standard P
1296), mentre rispondono allo standard ABI,

che permette l'esecuzione di migliaia di ap-

plicazioni sviluppate da terze parti per il siste-

ma operativo Unix.

Alcune novità anche nella gamma di Perso-

nal Computer: il PC 486/25C, il PC 350/33C
ed il PC 380/33C, tre prodotti che per le loro

prestazioni contribuiranno a rafforzare la posi-

zione della Wang.
Per quanto riguarda la gestione delle im-

magini viene esposto Open/lmage-Windows,
un sistema integrato rivolto ad utenti di reti e
personal computer stand-alone in ambiente
MS Windows.

D.P.I.

La Data Peripheral Italiana presenta i due
nuovi modem interni per laptop Toshiba della

gamma WorldPort (prodotti dalla Touchbase
System) il 2496Ì-TD e il 2405Ì-TD, Il primo il

2496Ì-TD fornisce contemporaneamente le

CENTRO COMPUTER
FINALMENTE ANCHE IN PUGLIA PREZZI INGROSSO

VIA BARI, 12- 71100 FOGGIA -TEL. 0881/613782
ORARIO 9,30/13,00 • 16,30/19,30 • LUNEDI CHIUSO

COMMODORE PERIFERICHE 1 TELEFAX
AMIGA 500 APPETIZER L. 669.000

COMMODORE 64 NEW L. 21 0.000

REGISTRATORE PER C64 L. 30.000

DRIVE 1541 II L. 231 .000

DRIVE EST.PER AMIGA 500 L. 160.000

ESPANSIONE 512K + CLOCK L. 139.000

DIGIT AUDIO/VIDEO L. 1 80.000

INTERFACCIA MIDI L. 59.000

GENLOCK AMIGA 2000 L. 300.000

MONITOR F.V. X C64 L. 125.000

MONITOR 1 084S COMMOD. L. 390.000

MOUSE P.C. L. 58.000

DRIVE 360 Kb L. 108.000

DRIVE 720 Kb L. 108.000

DRIVE 1.2Mb L. 140.000

DRIVE 1.44Mb L. 140.000

MONITOR F.B. 14" L. 170.000

MONITOR F.B. VGA L. 198.000

MONITOR VGA COLORE L. 590.000

SK VGA 800x600 L. 190.000

SK VGA 1024x768 L. 300.000

SK JOYSTICK L. 25.000

TELEFAX 20 MEMORIE +
TELEFONO L. 798.000

•GARANZIA 12 MESI
•PREZZI IVA ESCLUSA
• VENDITA RATEALE
•CONFIGURAZIONI
PERSONALIZZATE
•SOFTWARE,
• ACCESSORI PER HOME
E P.C.

P.C. MS-DOS
1

• XT 10 MHz, 512K, DRIVE 360Kb O 720Kb, CGA/ HERCULES, SERIALE, PARALLELA, JOY, TAST. 101 TASTI, DESKTOP. L. 680.000
• XT 10 MHz, 512K, DRIVE 360Kb O 720Kb, CGA/HERCULES, SERIALE, PARAL., JOY, TAST. 101 TASTI, DESKTOP, HD 20Mb. L. 1.040.000

• AT 16 MHz, 1Mb, DRIVE 1.2 Mb 0 1.44 Mb, CGA/HERCULES, SERIALE, PARAL., MOUSE, HD 20 Mb, TAST. 101 TASTI, MINIT. L. 1.450.000

• 386 SX, 16-21 MHz, 1Mb 0 1.44 Mb,CGA/HERCULES, SERIALE, PARAL., MOUSE, HD 40Mb, TAST. 101 TASTI, MONITOWER L. 2.390.000

|
STAMPANTI
CITIZEN 80 col, 1 75 cps, 9 aghi L. 350.000

CITIZEN 80 col, 192 cps, 24 aghi L. 650.000

CITIZEN 1 36 col, 1 60 cps, 9 aghi L. 580.000

CITIZEN 136 col, 300 cps 9 aghi L. 880.000

MANNESMANN 80 col, 130 cps, 9 aghi L. 290.000

STAR LC 10 COLOR, 80 col, 9 aghi L. 430.000

| E RIVENDITORI
PER ZONE LIBEREI
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100% AD LIB COMPATIBILE

LA SCHEDAAUDIO CHE SPAZZA YX\

L ULTLMO LIMITE DEL PC

24 VOCI STEREO, INTERFACCIA MIDI & JOYSTICK,

DIGITALIZZATORE AUDIO, AMPLIFICATORE STEREO

TUTTO IN UN ’ UNICA SCHEDA

’C in pochi anni si e trasformalo evolvendosi in tutto

•

locita. grafica, memone di massa, sistemi operativi,

inico residuo immutato nel tempo del progetto originario •

I
terribile "BEEP".

und Blaster spazza via anche questo limite, ora non ce •

ime che possa confrontarsi con i PC. persino nei giochi! -

12 Voci C MS stereo + 11 Voci FM (AD-UB compatibile)

Digitalizzatore Campionatore audio

DMA e data compression per risparmiare tempo e

memoria

Interfaccia joystick standard

Interfaccia Midi

Ingresso per microfono

Amplificatore 4+4 W incorporato

Uscita per cuffia, altoparlanti o amplificatore esterno

Funzionante con il 99% del software musicale già in

commercio grazie alla totale compatibilità con le schede

audio AD-UB e Game Blaster

SOUND BLASTER

Via Castello. 1 - Desenzano d G BS

Tel. 030 9911767 R.A. - Fax 030 9144220

in dimostrazione presso i nostri

punti vendita di:

BRESCIA. Corso Magenta 32 B

DESENZANO (Bs). Piazza Malvezzi 14

GRUMELLO (Bgl. Via Roma 61

VERONA. Piazza S. Tomaso 10 11
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funzioni di facsimile gruppo III a 9600 bps e
di modem «fully featured» a 2400 bps.
WorldPort 2405Ì-TD consente di trasmettere

dati privi di errore su linee telefoniche a 2400
bps, con una resa effettiva pari a 4800 bps.

Questo modello fornisce infatti la correzione
di errore secondo lo standard MNP5. I due
nuovi modem sono progettati per gli slot di

espansione Toshiba tipo «D» e sono utilizza-

bili sui modelli T1000SE e XE TI 200 e
T1200XE, TI 600, T9100SX e T3200SX. Tra le

caratteristiche ulteriori è da segnalare un
sofisticato sistema di power management
che preserva la carica della batteria quando il

modem non è attivo. Oltre ai modem 6
presente il software di comunicazione e di

rete nato dalla collaborazione tra la DCA e la

Microsoft: Select.

C.H. Ostfeld

C.H. Ostfeld sas presenta una serie di

pacchetti software per ambienti MS-DOS e
DEC: SmarTerm 340, SmarTerm LAT, Secu-
remax, Genifer, R&R Code Generator 1.1,

DBL con Synergy, Recital. Blast, Edit+ e Vcl.

SmarTerm 340 6 il nuovo emulatore di

terminale DEC VT340 per PC IBM o compati-
bile MS-DOS che supporta virtualmente tutte

le funzionalità offerte dal terminale VT340.
Per il collegamento con l'host, oltre alla con-
nessione seriale RS-232, SmarTerm 340 può
avvalersi dei più diffusi software di rete co-

me PCSA della DEC, 3Com e altri. La novità

è la possibilità di interagire direttamente con
il protocollo LAT del VAX tramite il modulo
SmarTerm LAT. SmarTerm 240 V.3 rimane
disponibile per gli utenti Personal Computer
con scheda grafica CCA.
SmarTerm LAT è un nuovo modulo di

SmarTerm 340 implementato su licenza della

Digital Equipment. Consente l'interazione di-

retta con il protocollo LAT del VAX senza
l'obbligo di appoggiarsi ad un software di

rete aggiuntivo, utilizza solamente 33 Kbyte
di memoria del PC ed è totalmente compati-

bile con la rete NetWare Novell.

Securemax è un tool di sistema per l'am-

biente VMS che estende le funzionalità di

Securepak per gestire, a livello centralizzato,

la sicurezza dei nodi VAX collegati in rete

tramite DECnet. Tra i benefici apportati c'è

un migliore livello di difesa ottenuto in breve
tempo e con il minimo sforzo, una riduzione

delle possibili intrusioni nel sistema o sulla

rete con una scarsa possibilità di perdita di

dati, l'individuazione e l’eliminazione di privi-

legi superflui e di account inutili, la diminuzio-

ne del tempo richiesto per l'EDP auditing, la

risposta immediata alle difficoltà incontrate

per l'accesso a file e a directory. Tutto ciò è
reso possibile tramite l’identificazione di pro-

blemi di sicurezza per gli account, il file

protection e l’ownership, l’esecuzione perio-

dica di procedure che verificano il livello di

sicurezza del sistema o della rete, la genera-

zione automatica di procedure DCL per rime-

diare ad anomalie o punti deboli, la produzio-

ne di dati statistici compreso il mantenimen-
to di un «archivio storico» riferito alla sicurez-

za di sistema, di volume e di account per

individuare rapidamente possibili scostamen-

ti dai valori scelti quali propri standard. Il

pacchetto funziona su elaboratori VAX con
VMS versione 4.2 o successive.

Genifer è il prodotto dì CASE stand-alone

per l'ambiente MS-DOS capace di generare

applicazioni dBase (III, 111+ e IV), dBxl, Clip-

per, FoxBase e FoxPro. Con il nuovo tempia-

le per Clipper è possibile scegliere i colori dei

vari sfondi, dei primi piani dei vari menu, il

colore dei titoli e dei bordi delle varie fine-

stre. Poiché è possibile modificare i colori

nell'eseguibile finale generato, il programma-
tore non deve più curarsi dell'aspetto esteti-

co del proprio prodotto, ma lascia all'utente

finale la possibilità di personalizzare la propria

interfaccia. Evoluzione analoga é prevista an-

che per i template per gli ambienti dBase IV.

FoxPro, FoxBase e QuickSilver.

R&R Code Generator 1.1 è un'utility tool

per PC IBM o compatibili MS-DOS che pro-

duce automaticamente il codice dei report

dBase generati con il prodotto R&R Relatio-

nal Report Writer senza che l'utente li debba
programmare. Il codice prodotto da R&R
Code Generator è conforme al linguaggio di

sviluppo dBase, FoxBase, Clipper, Quicksil-

ver e dBxl. R&R Code Generator produce il

codice di un report specificato nel linguaggio

richiesto, pronto per essere o compilato o
interpretato. Il codice prodotto può essere
portato da MS-DOS ad altri ambienti quali

ITT ABBATTE IL MURO DEL MONOPOLIO SUI COPROCESSORI MATEMATICI II!

CICLI DI CLOCK OCCORRENTI Finalmente dopo anni di monopolio una giovane azienda californiana ha iniziato a produrre

dei chipsche per la loro particolare realizzazione risultano essere più veloci e versatili dei lo-

ro blasonati predecessori. I nuovi chips UT 2C87 e UT 3C87 sono perfettamente compatibili

sia come set di istruzioni che come piedinatura ai coprocessori INTEL. Le caratteristiche so-

stanziali sono: realizzazione CMOS quindi bassa temperatura sulle giunzioni e risparmio del

25% di energia, a parità di clock richiedono meno cidi per eseguire la stessa istruzione, ar-

chitettura internaad 80 bit, 32 registri da 80 bit 24 dei quali si possono utilizzare come stack

da 8 registri, presenti istruzioni per la trasformazione di matrici 4x4. Oltre alle classiche

velocità, sono disponibili chips III 2C87 da 20 Mhz (la concorrenza si ferma a 12.5 Mhz).
Contattateci... sarà per noi un piacere inviarvi una documentazione più dettagliata sui co-

processori matematici UT. Riportiamo una tabella comparativa tra i nostri UT e gli INTEL.

MODELLO PINS COL. SPEED FNT BUFF DPI OFFERTA

STAR LC 10 9 80 144 CpS 4NLQ 4Kb 240 309.000

STAR LC 10 II 9 80 180 cps 4 NLO 4Kb 240 430.000

STAR LC10 color 9 80 144 cps 4 NLQ 4 Kb 240 435.000

STAR 15 9 136 180 cps 4 NLQ 16 Kb 240 795.000

STAR LC 2+10 24 80 170 cps 3 LQ 7 Kb 360 579.000

OFFERTA PROMOZIONALE VEGAS CS 2616
Unnico che t! permette di passare ad un 386 sa con soie L 300.000!

Monitor VGApaper^^HO^o'Mbad ^ta^locrtà728

S
ms\ma

S
SsT^ trasf Ulb/sec),

Controller HD+Roppy standard AT, 1 Mb Ram, 1 Olivo da 1.44 Mb. 1 Porta Sonale, 1 Porta Parallela,

1

iva inclusa Lo 3.300.000
senza anticipo ni cambiali, prima rata dopo 60 gg. dalla consegna

SEIKOSHA OP 105A laser

5 pag. min., 30 font residenti, emulazione HP U II,

L. 2.499.000Epson, IBM, Diablo 630, seriale e parallela

LASER XEROX 4030
11 pag. min., emul. Diablo 630, Epson, IBM, HP U II,

Plotter Hp, 2 cassetti da 250 fogli, 2 Mb Ram, poscript L. 4.990.000

Concessionario PASSEPARTOUT
Gestione Aziendale Integrata da 1 a 8 terminali in Dos od OS/2. Fino a 128 posti in UNIX.

Tel. (06) 74.59.25

74.31.39 - 76.05.69

(Fax su tutte le linee)

Computer Shop - Via Lucio Elio Seiano, 13/15 - 00174 ROMA
Centro Ass. Tecnica - Via dei Quinzi, 7 - 00175 ROMA

^iGiHOn
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Se ami
il car stereo,

non alzare il volume.

Sfoglialo.

AUDIOGUIDA CAR
è un volume di quattrocento pagine

con foto, caratteristiche e prezzi di oltre seimila prodotti

car stereo:

il più completo e aggiornato repertorio del settore.

AUDIOGUIDA CAR. Un volume ad alto indice di ascolto.

Roma, via Cari» Perticr*)- lei.ieTEi:HN)MBI>IA-l
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Xenix. Unix e VMS od ò compatibile con
Recital.

Recital è un innovativo sistema di databa-

se relazionalo od un linguaggio di quarta

generazione 4GL che, nell'ambiente IBM
AIX, rende multiutenti le applicazioni dBase
III. IH+. IV. FoxBasc c Clipper sviluppate su
PC IBM o compatibile MS-DOS. I comandi e
le procedure originali nate su PC IBM vengo-
no portate sotto AIX con l'aggiunta di nuove
funzionalità operative non disponibili sotto

MS-DOS. Recital è anche un potente tool per
query e reporting utilizzabile dall'utente finale

e un'interfaccia per dati già presenti ed utiliz-

zati da applicativi scritti con linguaggi tradizio-

nali. Recital è uno strumento di sviluppo con
cui si può realizzare l'integrazione di applicati-

vi preesistenti con sistemi di nuova concezio-
ne senza i traumi che talvolta si verificano in

simili casi.

È disponibile anche per altri ambienti multiu-

tento quali SCO Unix, SCO Xenix, diversi

sistemi mini Unix ed elaboratori DEC VAX
con VMS o Ultrix.

DBL con Synergy è un compilatore che
offre la trasportabilità dei propri sorgenti sui

più diffusi elaboratori e sistemi operativi.

DBL trae origine dal linguaggio Dibol-1 1 della

DEC, aggiungendo la programmazione strut-

turata, nuove funzionalità operative e moduli
opzionali per la gestione delle finestre oltre

all’integrazione con altri ambienti di sviluppo

(Oracle. dBase. Lotus 1 2 3. ecc.). Un’appli-

cazione in DBL può essere trasportata in

ambiente IBM/AIX su elaboratori RS6000.
con la medesima facilità con cui tutte le

applicazioni realizzate nell'ambiente AIX pos-
sono migrare verso l'ambiente MS DOS,
Xenix, Unix e VMS per i quali DBL é disponi-

bile.

Blast ò un prodotto software che consente

a duo computer di trasmettere e ricevere file

binary. di testo e comandi di consolo attra-

verso le uscite seriali asincrone RS-232 diret-

tamente connesse o collegate via modem.
Blast funziona anche su linee disturbate e su
circuiti soggetti a ritardi di propagazione (col-

legamenti via satellite, LAN e PBX). Su IBM/
AIX comunica con oltre 100 elaboratori mi-

cro, mini e mainframe con sistemi operativi

come MS-DOS, SCO Xenix, SCO Unix. Ma-
cintosh, Unix 5, ULTRIX. BTOS, AOS/VS,
VMS, RSX-11, VOS, MPE, PRIMOS. VS.
MVS/TSO VM/CMS e molti altri

Edit+ è un tool di compatibilità che emula
su elaboratori IBM/AIX l'editor standard dei

sistemi VAX della Digital Equipment.

Euro Byte

La società Euro Byte di Latina presenta alla

mostra milanese alcuni prodotti software ge-

stionali.: EuroCESP, EuroCUT, EuroMAN ed
EuroTELEX.
EuroCESP ò un pacchetto specializzato per

la gestione dei cespiti ammortizzabili. Dispo-

ne di tabelle, categorie, aliquote e criteri di

ammortamento parametrizzabili e legate alla

data di entrata in vigore, archivio cespiti,

calcolo ammortamento con qualsiasi periodi-

cità, stampa del registro e statistiche varie,

più un sofisticato modulo di simulazione.

EuroCUT permetto l'ottimizzazione del ta-

glio lineare, con elaboratori MS-DOS. Com-
prende un archivio delle barre utilizzate, ge-

stisce il carico e scarico di magazzino e le

commesse di lavorazione. Consente inoltre

l'invio alla produzione di più commesse con-

tomporancamonte ed utilizza un algoritmo di

ottimizzazione particolarmente veloce od effi-

ciente.

EuroMAN è un pacchetto multiaziendale

destinato alla gestione della manutenzione
preventiva e straordinaria, delle commesse
di lavoro interne ed estorno, e della disponi-

bilità di ore lavorative dei dipendenti addotti.

Infine 6 interfacciabile con EuroCESP.
Chiude la panoramica il pacchetto di ge-

stione telex hardware e software EuroTELEX
che opera su personal computer operanti in

rete sotto MS-DOS o OS/2. Lo caratteristi-

che annoverano la composizione o importa-

zione di testi, indirizzamento automatico,

agenda corrispondenti, trasmissione a più

destinatari in data e orari prestabiliti. Si pos-

sono definire utenti e mailbox telex, smistare

in automatico o in manuale con avviso telex

in arrivo, usare in modo conversazionale e
tariffario.

La società Euro Byte di Latina che è stata

fondata nel 1983, conta su un organico di

venti persone e prevede un fatturato per il

1990 di circa 5 miliardi di lire.

MIDI per PC IBM: con noi diventa realtà

L. 440.000

: sono compatibili con lo standard MPU-401

spongono di un'us

te di FSK sync permettono di si

DA-401 1 MIDI In, 1 MIDI Out L 200.000

V4001 Voyetra 1 MIDI In, 1 MIDI Out,

FSKIn/Out

MPU-IPC Roland 1 MIDI In, 2 MIDI Out,

FSKIn/Out

MPU-IMC Roland come MPU-IPC per PS2

Micro Channel

MIDI software: tutti i programmi supportano le schede vi-

deo CGA, Hercules, EGA, VGA sfruttandone al massimo le

capacità: tutti i sequencer supportano i MIDI FILES.

TRAX Passport VI.O sequencer 64 tracce, notazione roll-

bar, utilizza interfaccia grafica Windows, richiede l'uso del

mouse, risoluzione di 240 ppq, 15 funzioni di trasformazio-

ne, gestione di terzine. L 160.000

SPI Voyetra V3.0 - sequencer 500 tracce, notazione roll-

bar, possibilità, utilizzando il mouse, di un pratico e veloce

editing di nota, gli eventi midi di ogni traccia possdho essere

completamente editati (Key aftertouch, Pitch bender, Pro-

gram change, Controllerei, la marcatura di tempo può esse-

re specificata per ogni battuta, risoluzione di 192 ppq, 10

funzioni di trasformazione. L 240.000

iSP1maha19fu

su 84 tipi di scale), registrazione

multi-traccia con filtraggio selettivo degli eventi midi, rico-

nosce i cod e! MIDI Song Position Pointer, up/download

delle voci dei dispositivi midi per automatizzare il setup rela-

tivo all'esecuzione di ogni song, tempo-track per variare lo-

L 415.000

in modo

della tempificazione degli eventi), MIDI Data Analyzer per

editare memorizzare trasmettere dati midi, help on-line.

L. 629.000

Musicator V2.0 sequencer 16 tracce integratoa un trascrit-

tore in notazione musicale standard, la trascrizione awiene

durante la registrazione e appare istantaneamente al termi-

ne, consente di creare gruppi di note su cui operare trasfor-

mazioni selezionandole singolarmente, quantizzazione da

1/4 a 1/64 non distruttiva, registrazione multi-traccia, ripro-

duce la partitura su stampanti Epson/IBM 9/24 aghi o stam-

panti laser PostScript, non supporta la CGA. L 755.000

MIDI PACK PLUS Voyetra comDosto

da V4001 + SPI L 449.000

TRAX PACK composto da TRAX * DA-401 L 339.000

Computer PC Master

Unità base: comprendono tastiera estesa 102 tasti, FDD

1.2/1.44Mb. 2 porte seriali. 1 porta parallela, porta joystick.

286 12MHz (LM16) 1Mb case baby L. 765.000

386SX l6MHz(LM21) IMbcasebaby L 1.140.000

386 20MHz (LM27) 1Mb case Tower 3 L. 1.760.000

386 25MHz (LM31) 4Mb. 32Kb cache case Tower 6 L 2.790.000

386 33MHz (LM58) 4Mb. 32Kb cache case Tower 6 L 3.380.000

486 25MHz (LM 1 1 4) 4Mb. 8Kb cache case Tower 6 L 6.570.000

Hard Disk: comprendono controller per 2HD e 2FDD.

L 470,000

L 645.000

L 940.000

L. 1.750.000

wtdual-freq14" L 235.000

Kb 8 bit • Monitor col TTL 14" L 695.000

0 256Kb8 bit - Monitor col analog 1
4" L 780.000

VGA 1024x768 512Kb 16 b« . Monitor eoi

analog 14’ L. 890.000

VGA 1024*768 1Mb 16 bit + Monitor col analog 14" L 990.000

Per creare la configurazione che desiderate, scegliete tra le

Unità base. Hard Disk e Unità video i componenti necessari.

BORLAND software: siamo in grado di offrire tutti i pac-

chetti Bortand con uno sconto sui prezzi di listino del 10%

per gli applicativi e dell'8% per i linguaggi.

ANTEASHD

ANTEASHDs.

Via Ogliaro, 4 -10137 TORINO

Tel. (Oli) 39.98.29 - Fax (011) 36.6926

Prezzi IVA 19% e spese di spedizione escluse.

Spedizioni tramite posta

o corriere pagamento contrassegno.

Tu» i Harem sono registrati dai rispettivi propwtan.
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NONSOLOPERSONAL...
Questo non è un
sempliceslogan pub-

blicitario, è una veri-

tà; una verità Unida-

ta che si è affacciata

sul mercato informa-

tico nel 1983 e che,

con il passare degli

anni, si è attestata ai

primi posti con una
produzione al massi-

mo delle prestazioni

e della qualità, co-

prendo, con una
serie di prodotti ap-

positamente proget-

tati e sviluppati, una
vasta area applicativa.

Alcuni esempi?
* SISTEMI LAN
* SISTEMI MULTIUSER MULTITASKING UNIX
* SISTEMI DOS STAND ALONE
* CAD -GRAFICA & IMAGE PROCESSING
* DESK TOP PUBUSHING
* COMUNICAZIONI
Per coprire le reali esigenze di questi campi di applicazione 1’ UNIDATA
fornisce le configurazioni con sistema operativo più appropriato e già in-

stallato, ottimizzando così al massimo le prestazioni da voi richieste.

ALCUNE CONFIGURAZIONI DEI MODELLI PX E AX

IP

Ham

Floppy-disk

Hard disk

hlerfecto

Bi*-Sbts

OjmpatibtìHàO^.

80286 1&20 MI b

80287

1MB-8MB

MG/VEGA/VGA
3575.25'- 1.44/1 2MB

-10-80 MB

MS/DOS - OS/2 - Xenix286

803862533MHz

80387/Wdtek

1MB -16MB

MGA/VGA
3.575,25' 1.-14/1 2MB

40-160MB

2 seràfi -
1 parallele

>486 25 33MHz cache (64/256K)

incluso nella CPU
4MB -64MB

VGA
3.575.25" 1.44/1,2MB

80MB-2.5GBESDUSCSI

2 serial -

1

poraBda

UNIDATA
UNIDATA s.r.l. - Via San Damaso, 20 - 00165 Roma

Tel. 06/6847318 (r.a.) - Fax 06/6384824
Filiale di Siracusa - Via Brenta, 65 - 96100 Siracusa

Tel. (Fax) 0931/24491
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Borland OOP World Tour: la tappa italiana

di Corrado Giustozzi

Del «Borland OOP World Tour», il semi-

nario itinerante sulla programmazione
orientata agli oggetti portato in giro per il

mondo dalla Borland, vi ho già parlato bre-

vemente un paio di volte in passato: su

MC 96 (maggio '90) nella presentazione del

Turbo C+ + e su MC 98 (luglio/agosto ’90)

nella introduzione alla relativa prova. L'an-

nuncio ufficiale di questa iniziativa unica nel

suo genere era stata infatti data lo scorso

aprile da David Intersimone, «ambasciatore

dei linguaggi» di casa Borland, durante la

conferenza stampa di presentazione del

nuovo Turbo C++.
Cos'è questo OOP World Tour? Fonda-

mentalmente un seminario «full-immer-

sion». della durata di un giorno, tenuto in

varie città di tutto il mondo da noti esperti

americani di OOP: lo stesso Intersimone.

Zack Urlocker e Bruce Eckel. Rivolto agli

sviluppatori professionisti, tale seminario

mira a fornire loro le conoscenze teoriche e

le principali tecniche connesse alla pro-

grammazione orientata agli oggetti, al fine

di disseminare quanto più possibile nel

terreno adatto il germe di questa relativa-

mente nuova ma certamente importante

tecnica di programmazione che si prevede
caratterizzerà il prossimo decennio.

Le tappe dell'OOP World Tour sono ben
quattordici, di cui sette in territorio statuni-

tense e sette sparse fra Europa, Asia e
Oceania. Le sedi americane sono state

Boston, New York. Washington. Chicago.

Dallas. Los Angeles e San Francisco, dove i

seminari sono stati tenuti nei mesi di luglio

ed agosto. L'edizione milanese, svoltasi il

21 settembre, ha inaugurato la serie di

tappe estere che prosegue poi con Londra,

Copenhagen. Parigi, Monaco. Sydney e To-

kio e si concluderà entro metà ottobre.

Come si vede è un vero tour de force che
ha comportato enormi sforzi organizzativi

alla società e... tanta fatica per i poveri

relatori costretti a fare letteralmente il giro

del mondo in meno di quaranta giorni!

A proposito dei relatori, credo sia oppor-

tuno presentaceli brevemente. David In-

tersimone è oramai una mia (e vostra)

vecchia conoscenza. Ricopre alla Borland la

carica di «Director of Developer Relations»,

ossia di responsabile per i rapporti con gli

sviluppatori e la stampa tecnica in tutto il

mondo. In passato è stato anche a capo
del team di sviluppo del compilatore Turbo-

Pascal. Zack Urlocker è entrato in Borland

da pochi giorni, praticamente dall'inizio del-

l'OOP World Tour; vi proviene dal White-

water Group, che è una società che produ-

ce tool di sviluppo object oriented e fa

consulenza e formazione. Urlocker è uno
degli autori di Actor. il noto linguaggio OOP
di quarta generazione per lo sviluppo di

applicazioni sotto Windows commercializ-

zato appunto da Whitewater, e tiene una
rubrica fissa sul Journal of Object Oriented

Programming. Bruce Eckel è membro con
diritto di voto del Comitato ANSI C++. Ha
pubblicato un libro sul C++ (Using C++ ,

Osborne/McGraw Hill 1989) e ne sta pre-

parando altri due. È editor della C++ Ga-

zette e collabora con numerose riviste

americane; ha inoltre fondato una ditta

(Revolution2) che fa formazione e consu-

lenza su C++.
Le giornate dell'OOP World Tour sono

articolate in diverse fasi: una sessione di

apertura che serve per inquadrare aspetti e

problematiche generali della OOP, tre ses-

sioni diversificate svolte in parallelo e dedi-

cate ad altrettanti aspetti particolari della

programmazione orientata agli oggetti, ed
infine una sessione conclusiva comune de-

dicata alla discussione di ciò che si è visto

durante la giornata.

La tappa milanese, svoltasi al Palazzo

delle Stelline, ha avuto un elevato numero
di iscritti. Ad essa abbiamo avuto l'onore di

partecipare in veste ufficiale, dietro invito

della Borland Italia, Sergio Poiini ed io. Il

nostro compito era quello di supportare, in

qualità di esperti italiani, i relatori americani

nelle sessioni parallele che. al contrario di

quelle generali e per ovvi motivi legati alla

natura assai tecnica dei temi trattati, non
potevano avvalersi di un servizio di tradu-

zione simultanea.

i lavori sono cominciati verso le 9:30 con
la sessione introduttiva tenuta da David

Intersimone. che ha inquadrato soprattutto

lo sviluppo storico della metodologia di

programmazione OOP vista come evoluzio-

ne naturale e superamento concettuale

della programmazione strutturata. Subito

dopo, il seminario si è suddiviso nelle tre

sessioni parallele dedicate rispettivamente

a: «gestione di progetti di sviluppo con
OOP» ,

«introduzione al C++» , «introdu-

zione al Pascal con oggetti».

La prima, tenuta dallo stesso Intersimo-

ne. copriva aspetti più che altro metodolo-
gici e di gestione della fase di pianificazio-

ne e sviluppo di un progetto complesso
con tecniche OOP. Uno dei pregi della

OOP è proprio la possibilità che essa offre

di gestire progetti assai complessi, altri-

menti'ingestibili con tecniche tradizionali, È

dunque importante avere nozioni precise

su come organizzare e pianificare il lavoro

su simili progetti, per saper applicare cor-

rettamente le tecniche OOP e poter valuta-

re preventivamente i benefici ricavabili.

La seconda sessione, sicuramente la più

seguita dai partecipanti, era tenuta da Bru-

ce Eckel. Dedicata a programmatori C già

esperti, essa aveva lo scopo di introdurre

alla conoscenza del C++ sotto il suo dupli-

ce aspetto di «C migliore» e di «C con

oggetti», per illustrare poi le singole carat-

teristiche specifiche che ne fanno un lin-

guaggio ideale per lo sviluppo di progetti

complessi mediante OOP.
La terza sessione, tenuta da Zack Urloc-

ker, era invece dedicata ai programmatori

Pascal. In essa si introducevano i concetti

della programmazione per oggetti in Pascal

mostrando come utilizzare le recenti esten-

sioni object oriented di tale linguaggio.

La sessione conclusiva, tenuta congiun-

tamente da Intersimone e Eckel (Urlocker

aveva dovuto infatti correre all’aereoporto

per recarsi a Londra), ha fatto il punto su

quanto detto durante la giornata ma ha

permesso anche di parlare delle prospetti-

ve future dell'OOP, in particolare per quan-

to riguarda gli intendimenti del comitato

X3J16 dell'ANSI che sta lavorando alla

standardizzazione del linguaggio C++.
Devo dire che il successo della manife-

stazione è stato ottimo. Tutto infatti si è
svolto nel modo migliore, grazie soprattut-

to ad un uditorio assai attento e preparato

e ad un'accurata organizzazione generale.

Alla fine della giornata, che per la verità è
stata piuttosto dura, la soddisfazione di

partecipanti, relatori ed organizzatori era

pertanto generale. Certo in poche ore, ben-

ché intensive, non é possibile sviscerare

completamente un argomento avanzato e

complesso come quello della programma-
zione per oggetti; ma questo non era affat-

to lo scopo del Tour: esso invece vuole

solo sensibilizzare l'opinione degli «addetti

ai lavori» su queste nuove tecniche e sti-

molarli ad approfondire le nozioni di base

ricevute, ed in questo ritengo abbia avuto

un successo pieno. Prima dell'uscita i par-

tecipanti hanno tra l'altro ricevuto una lus-

suosissima maglietta col logo dell'OOP

World Tour e soprattutto una confezione

con un linguaggio Borland OOP, Turbo

C++ o TurboPascal a seconda delle ses-

sioni cui si erano iscritti.

Un commento conclusivo. La buona riu-

scita ed il generale accoglimento di questa

iniziativa sembrano aver convinto Borland a

ripetere in futuro manifestazioni del genere,

organizzate anche dalle singole filiali nazio-

nali. Mi sembra un ottimo sistema per

favorire lo scambio di esperienza e la disse-

minazione di nuove idee fra tecnici e pro-

grammatori. Una giornata come questa del-

l'OOP World Tour può significare molto per

l’esperienza professionale di ciascuno di

noi. ed avere più occasioni del genere per

scambiare le proprie opinioni con colleghi

od esperti è senz'altro vantaggioso per tutta

la comunità informatica. Resto naturalmen-

te in attesa di ricevere notizie più precise in

merito alla concretizzazione di tali orienta-

menti. sulle quali non mancherò di riferire

tempestivamente su queste pagine.
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ma anche UNISTATION®
I terminali LAN deia nuova generazione

L' Unidala Unistation modello 286 e 386 sono
delle LAN workstation a basso costo con la fun-

zionalità di uno standard PC basato su processo-

ri 80286 o 80386SX. E una soluzione ottimiz-

zata per reti locali con interfaccia Ethernet già

compresa utilizzabile per applicazioni Dos, OS/
2 o Windows in ambiente Novell NetWare 286 e

386, Microsoft Lan Manager, Unidata Network-

OS, e tutti gli ambienti di rete Netbios. In ambien-

teUNIX si può connettere inTCP/IP, NFS e PC-

Interface a host Unix basati su PC, Mini Compu-
ter, Workstation anche in modalità XWindow.
La Unistationè di dimensioni estremamente con-
tenute, è normalmente configurata disk-iess, ov-

vero senza nessuna unità disco locale, opzional-

mente si può configurare con floppy disk e hard

disk. Vi sono due versioni di cpu, 80286 a 12 o
16 MHz. e 386SX a 16 o 20 MHz.
La Unistation è equìpaggiabile opzionalmente

con MS-DOS su Rom. Con questa caratteristica

si possono organizzare configurazioni disk-less in

qualsiasi ambiente di rete e di comunicazioni,

anche se non sono previste funzioni di boot re-

moto. Nella Rom disk possono risiedere i pro-

grammi di shell e di connessione con la rete o di

comunicazione che l'utente desidera.

Leconfigurazioni disk-less hanno il livello di costo

di un terminale non intelligente ed il vantaggio di

non consentire all'operatore copie di software o

di dati. Inoltre sono della massima affidabilità non
essendoci supporti magnetici e parti elettromec-

caniche.

Il monitor può essere da 14" monocromatico o
colore VGA, Super VGA, oppure a 9" per esi-

genze di minimo ingombro, così come la tastiera

può essere di dimensioni standard o compatta.

Le dimensioni della Unistation sono eccezional-

mente contenute, è larga cm. 30 ed alta cm. 7.

UNIDATA s.r.l. - Via San Damaso, 20 - 00165 Roma
Tel. 06/6847318 (r.a.)

Fax 06/6384824



Il 386 - N per esempio, sfoggia

tutta una serie di performance di

alta classe: clock 25 MHz
O-Wait, cache memory di 32 KB
con controller, co-processore

matematico Intel 80387

e WTL 3167-25,

cinque spazi per installare Drive

e Streaming-Tape, una struttura

solida ed espandibile, idonea

ad applicazioni industriali e

a funzioni quale Server di Rete.

/ HYUNDAI
Radicai Compatibles.

Tùtte le interfacce implementate On-Board,

compreso il Controller per Hard-Disk AT-Bus

con tempi d'accesso incredibilmente bassi,

uno slot libero in più, minore manutenzione e

quindi maggiore sicurezza nel tempo.

Adattatore video VGA e monitor a colori

sistema operativo MS-DOS 4.01

SMAU - 90
PER L'INIZIATIVA CONSULTATE
L'ELENCO DEI RIVENDITORI

AUTORIZZATI

Importato in Italia da:

Gruppo Sistemi Torino

Via Reiss Romoli, 122/9

Torino

Tel. (Oli) 2202651

Data POOL
Via M. Pantaleoni, 25

Frascati (ROMA)
Tel. (06) 9417017 / 9424844



PIEMONTE UMBRIA

BYTE SISTEM SOFTWARE snc
Vìa V. Emanuele. 131 10073 Ciriè IO

TeL 011/9207677

C.D.S. sas

C-soB. Ignorò. 44 l3048Sanlhià VC
Tal. 0161/930500-930606

CENTRO UFFICIO

Via NI. Auslliatrics. 43 - 10162 - Torino

Tel. 011/481108

ESACOD snc
Via Vola. 45 - 10128 - Torino

Tel. 01 1/549712

MONITOR srl

C.so fronda. 92/C - 10093 Consono - TO
Tel. 01 1/41 10256

NEW SOFT
Via S. Rocco. 20/C

10060 - S. Secondo di Pinerolo TO

Tel. 0121/74102

S.B.R. sas

Via Buenos Aires. 29 - 10134 -Tarino

Tel. 01 1/326384 - 324507

S.G. ASSISTENZA TECNICA CLIENTI srl

Via 5 Colorino . 2 - 2802 1 Borgcmanero

NO
Tel, 0322/845263 - 846255

TETRA SISTEMI snc

Via Foa, 63 - 13100 - Vorcolli

Tel. 0161/930500

LOMBARDIA

AFL di Luigi La Selva

Via Toscanini, 5

20080 Trozzano sul Naviglio MI

Fa* 02/48401 124 - Tel. 02/48400890

CEROM ELETTRONICA srl

Via Ado Negri. 15 20038 Serogno

Fax 0362/325313 - Tel. 0362/222927

COMPUTER SHOP srl

Galleria Europa - 20081 AbOlategrasso

Fa* 94964203

EDP FORNITURE snc di Berlocchi & C.

Via Gasioidi. 26 - 24043 Caravoggio

Fa* 0363/52810 - Tel. 0363/54464

EXPERT SYSTEMS ITALIA srl

Via Milano. 48 - 20090 Cesano Boscone

Tel. 02/4585909-48601 154 Fax 48601638

Gl .BIT di Gilardi Antonio

Via Visconti. 78 - 22053 Lecco
Fax 0341/582079 -lei. 0341/582949

L & B. SOFTWARE AND SERVICE
di Baccerlnl & C. snc

Via Trieste. 59/61 -23100 Sondrio

Fax. 0342/5133 10 -Tel. 0342/219504

LINEA srl

Via Curiel 9/C - 46029 Suzzare Mantova

Tel. 03/6/533972

REO ELETTRONICA
di Maiiatosa Socchi

Via Attosca. 7-27100 Pavia

Fa* 0382/473973 - Tel. 0382/4/3973

SP. di Soave Giuseppe
Via delie Primule. 8 - 20141 Milano

Tel/Fa*02/72009953

TRIVENETO

CEDA COMPUTER LAND srl

Via S. Donò. 332 - 30100 Fovaro Veneto

VE
Tel. 041/634233

COMPUTER POINT sas

Via Bertossi, 17 - Pordenone

Tel. 0434/28006

DATANORD SISTEMI

Via Vespucci. 3 33080 Rumo Veneto PN
lei. 0434/958909

Cerca la convenienza dai

Rivenditori Autorizzati Hyundai...
Per lutto il mese di Ottobre, in occasione dello

SMAU-90, sconto del 10% dal listino Ufficiale per

i Personal Computer Super 16-X e Super 286-X.

Compilate il coupon allegato e recatevi dal Rivenditore

più vicino, entro e non oltre il 31-10-1990. Oppure vieni

a trovarci allo SMAU Padiglione 42-41 AS, dove troverai

tutte le novità del catalogo HYUNDAI...

Ti aspettiamo.

ESI srl

Via Orlandini, 15-35100 Padova
Tel, 049/87531 73

MANELU MARIA
Viale Venezia. 126/4 - Udine

Tel. 0432/235703

NEWTRONIC snc
Via Porosi, 142 - 35100 Padova

Tel. 049/616888

QUARK srl

Via Udine, 143 - 34170 lucinicco - Gorizia

Tel. 041/391693

S.A.S.P. INFORMATICA srl

Vialrpinia. 17/21 - 30100 Mestre - VE

Tel. 041/914054

SIA DATA Commerciale sas

Viale libertà, 2 - Pordenone

Tel. 0434/21243

SIGMA SYSTEMS Sri

Via Marchetti. 52 - Udine

Tel. 0432/601033 .

STUDIO INFORMATICA
di Contessa

Viale del Tigli, 9 Roso -Vicenza

Tel. 0424/858096

T.H.E. 90 sdf

VioMorpurgo. 13 34 100 Trieste

Tel. 040/382546

VENETA COMPUTERS srl

Vlo B. Marcello. 16 Vicenza

Tel. 044/570199

A. COMPUTERS
Via Emiliana. 31/13 - 19038 Sarzana SP

Tel, 0187/62/9

BARDUCCI LUCIO
Vio Emilia. 12/R - 16138 Genova

Tel. 010/858958

CREMONESI INFORMATICA
C.SO Europa. 220/3 - 16132 Genova

Tel. 010/3992642

C.S. TECNICA
V.le Rimembranza. 6/2-16011 Arenzano

GE
Tel, 010/9125204

DATALIGURE SISTEMI Sri

Via Maxena. 4/F - 16043 Chiavari GE
Tel. 0185/323507

DATA UNE
Via Pantin. 1

- Scandicci - FI

Tel. 055/756256

INTELCO
Via Duprè. 1 1 - Firenze

Tel. 055/588673

RAFFO UNEA UFFICIO

C.so Genova, 100 16033 Lavagna GE
Tel. 0185/305658

TEKNOSERVICE
Via Pietra Santino, 151 - Pisa

Tel. 050/554061

EMILIA ROMAGNA

BYTECsas
Via I. Nìevo. 108 - 44100 Ferrara

Tel. 0532/96439

Gl CI Bl

Via Motgagni. 8 - Bologna

lei. 051/234769

LAZIO

ARTUFF1CIO
Via M. Corvlalto. 75 - Roma

Tel. 06/8189824

BONCALDO
Vlo Cassio. 901 - Roma

Tel. 06/3762192

CPM
Via Tacito. 58 - Roma

Tel. 06/68/8355

DMS INFORMATICA
Via Tuscolana. 595 - ROMA

Tel. 06/7665639

ECS INFORMATICA
Via Corot. 7 - Romo

Tel. 06/6151760

ELSY

Via Lago Tono. 10 - Roma
lei. 06/8321 192

KEY BYTE

Via G. Pittoluga. 19 • Roma
Tel. 06/438/944

ITALWARE
Via l uca Volerlo. 22 - Romo

Tel. 06/5575258

MEMORY-TIME
Via Belisario, 25 Roma

Tel, 06/460987

MICRO-SYSTEM
Via Casilina. 1064 Roma

Tel. 06/2678787

PERSONAL OFFICE
Via dei Prati Fiscoli. 257 - Roma

Tei. 8862139

PUNTO GRAFICA
Viale delle Province. 87 - Roma

Tel. 06/86076/8

UNIWARE
Via Matera. 3 - Romo

Tel, 06/7008894

VI-MA UFFICIO
Viale A. Clamarla, 91 - Roma

TeL 06/7212970
BASIC SYSTEM

Via Cavour frascati Roma
Tel 9426022

TECNOSISTEM
Via Lavagna Formio - 1 alino

Tel. 0771/267877

T-S TECNOSERVICE
Via della Stello. 131 - Palestrtna Roma

Tel 9555088

H&S BY FORTI REF.

Via Belluno. 45 - Viterbo

Tel. 07617236849

HARD & SOFT
rizza Enrico Fermi. 5 - Temi

Tel. 0744/401658

ABRUZZO

CBM
Viale Rogina Margherita. 28 - Pescara

Tel. 085/4213010

G M COMPUTER
Via Vezzo. 56 - Avez/ano -AO

Tel. 0863/25555

CAMPANIA

DELTA COMPUTER
Via U. Foscolo. 2 Casorla - NA

Tel. 081//582043

ROTOU
Pzza Municipio. 30

San Giorgio a Cremano - NA

BASILICATA

CT CARTOTECNICA
Via del Rossolllno. 85 - Potenza

Tel. 0971/4/0486

HSH
Via della Croce. 1 - Matero

Tel. 0835/21 1300

PUGLIE

CALI' & C.

Vlo G. Passovalll. 14 Fasano - Brindisi

Tel- 080/792336

SIMAR
Via M.C. Savoia. 40 Bari

Tel. 080/3691 19

3 L SISTEMI

Violo A. Moro. 64 Castellana Grolle -SA

Tel. 080/8967171

SICILIA

DITTA M. TERRASI

Viale della Vittona.319 Agrlgenlo

Tel. 0922/29972

SARDEGNA

CED DI SECHI M.T.

Via XX Settembre. 68 - Alghero

Tel. 079/976732

SCONTO 10%
INIZIATIVA PHR SMAU - '90

RIVENDITORI AUTORIZZATI
HYUNDAI MC

Dittu/soc

Via

Cap Colà.

Tel

Fax



Stampa Estera

Chi ha paura del TGV?
di Paolo Ciardelli

L a tecnologia è solo informa-

tica. Quello che produce la

tecnologia moderna è spesso ri-

conducibile alla velocità, quanti-

ficabile come l'aumento della

precisione nella costruzione del-

ie apparecchiature ed una mag-
giore velocità di esecuzione dei

compiti affidati alle macchine.

Nei computer la velocità si tra-

duce in Mips (Million Instruc-

tions Per Secondi, nelle macchi-

ne utensili in una quantità supe-

riore di pezzi prodotti e nel cam-

po dei trasporti, mezzi di comu-
nicazione sempre più rapidi.

La velocità in Francia è rap-

presentata dal «Train Grande Vi-

tesse» (TGV). Fiore all'occhiello

delle ferrovie di stato Sncf que-

sto tipo di treno detiene il re-

cord mondiale di velocità per

questa categoria (515 km/h), di

fronte ai due concorrenti, il pro-

getto tedesco della Aeg e quello

nipponico. Attualmente il TGV
collega la costa atlantica attra-

versando le regioni della Beauce
e della Perche, ed il Parigi-Lione

che passa per la Bourgogne e la

Morvant ad una velocità di 300
km/h.

In Italia l'unico esempio è la

linea Roma-Firenze che potreb-

be essere percorsa a 280 km/h
se ci fossero le motrici adatte e

dal pendolino che collega la ca-

pitale a Milano, costretto più

volte dai lavori a ritardi seccanti.

In cantiere prima di stravolgi-

menti politici tutti italiani c'era

anche un treno super veloce
che avrebbe dovuto collegare

Roma con Napoli, ma in pratica

l’ufficio che avrebbe dovuto trat-

tare il progetto è stato sciolto

con tutte le inevitabili conse-
guenze.
Come tutte le opere stradali o

ferroviare di nuovo tipo in Fran-

cia il TGV, che collega la parte

Nord e poi in un prossimo futuro

attraverso il tunnel sotto la Ma-
nica l'Inghilterra, ha dovuto su-

perare degli ostacoli ma non ci

si è trovati a dover placare le ire

di un «fronte del rifiuto» quando
si è trattato di scegliere il per-

corso per il TGV Méditerranée. Il

Méditerranée dovrebbe collega-

re entro il 1997 la capitale alla

città di Marsiglia, permettendo
cosi di essere in Costa Azzurra
in tre ore.

Le proteste sono state vivaci,

dai toni molto accesi tanto da
parlare di collera nei confronti

dei «burocrati» di Parigi e lo

slogan coniato per l'occasione

è: «Non vogliamo sacrificare il

nostro modo di vivere (ambien-
te) per guadagnare qualche mi-

DIVISIONE
SOFTWARE

STUDIOEPROGRAMMAZIONE SOFTWAREPERRETIGESTIONALI,
MEDIO-INDUSTRIALIED EDITORIA ELETTRONICA DEDICATA

- GRAFICA INDUSTRIALE -

INSTALLATORE NOVELL* - COSTRUZIONE E ASSEMBRAGGIO DI HARDWARE DEDICATO

Co.E.S.S.E. - Vie Regina Margherita, 8/a - 95123 Catania - Tei. 095/552419 -Fax
NOVELL”è un marchio registrato dalla Novell Corporation
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nuto». Sono scesi in campo i

viticoltori, a difesa dei quali è
sceso il presidente francese
Mitterrand, gli agricoltori, gli am-
bientalisti che protestano contro

il rumore del mostro d'acciaio

che viaggia a più di 300 km/h e

perfino gli archeologi.

La protesta però è abbastanza
anomala perchè il fronte è diviso

all'interno da varie contraddizio-

ni e minato alla base da locali-

smi. In prima analisi salta agli

occhi la presa di posizione in

prima fila dei vari sindaci e com-
ponenti delle giunte, molti dei

quali ipocritamente cercano di

far dimenticare gli scempi avve-

nuti con il loro consenso sulla

Costa Azzurra.

Gli agricoltori sono divisi dai

viticoltori, perché mentre come
detto prima il presidente Mit-

terrand appoggia i secondi, i pri-

mi si vedrebbero abbandonati di

fronte alla approvazione al pas-

saggio del treno.

Tutta la protesta è sfociata

sabato 18 agosto, con qualche

treno bloccato e molti automobi-

listi in coda per le varie deviazio-

ni che hanno dovuto subire.

Sembra però che gli automobili-

sti non se la siano presa poi più

di tanto forse anche perché du-

rante il rallentamento sono stati

distribuiti dolci, formaggi e co-

tillon.

Proteste perciò che hanno fat-

to molto più rumore dell'effetto

ottenuto. Tanto rumore che ha

perfino coperto un fatto ben più

grave collegato all'intera vicen-

da: il suicidio spettacolare del

giovane ingegnere che insieme

ad un gruppo di altri undici colle-

ghi doveva scegliere il tracciato

del TGV Méditerranée.

Il tracciato di tremilaottocento

chilometri fa parte del progetto

TGV 2000 la cui natura è come
descritto prima di una delicatez-

za unica. A complicare la situa-

zione c'era perfino la richiesta di

una certa sollecitudine espressa

dal ministro dei Trasporti Michel

Delabarre.

Il giovane ingegnere del Poli-

tecnico Jean-Marie Dupuy, che
lascia una moglie e quattro figli,

ha scelto il parco pubblico a

Aix-en-Provence a pochi metri

dal suo ufficio per togliersi la

vita. L’avvenimento come tutti i

suicidi è agghiacciante ma pur-

troppo sono parecchi i punti

che più che oscuri potrei defini-

La luce poi non provenie dal-

lo strano silenzio stampa delle

maggiori agenzie. France Press.

Roiteur ecc, che hanno taciuto

il fatto per tre giorni, tanto che
su Le Monde è stato relegato a

fondo pagina preceduto dal più

corposo articolo sulla manife-

stazione. Prima di tutto un pa-

dre di famiglia, allievo del Poli-

tecnico e definito da molti un
enfant prodige, non si uccide

per protesta. E la protesta è la

prima spiegazione che si può
dare visto che l’insano gesto è
avvenuto due giorni prima della

manifestazione. Il secondo pun-

to singolare è sempre la data e
poi il luogo: il giorno di ferrago-

sto ed il parco pubblico.

È troppo semplice liquidare il

fatto come la conseguenza di

uno stress o scrivendo che la

mente dell'ingegnere si è mes-
sa a correre più del treno ali-

mentata dalle proteste. Non mi
sembra il caso di analizzare le

cause della protesta e di ricon-

durle poi alla paura della tecno-
logia che avanza. Sarebbe trop-

po facile ricordare le proteste

che suscitarono i primi treni

che con il loro rumore e fumo
travolsero la pace agreste di un
secolo addietro. Mi fermo solo

a pensare che un suicidio è una
cosa grave, che se una persona

dotata di ingegno non riesce a

trovare di meglio per uscire da
una situazione stressante che
uccidersi, forse è meglio rivede-

re molte posizioni.

È cronaca di questi giorni la

catena di suicidi di persone
stanche di vivere, ma non è a

questo che mi voglio ricollega-

re. Fermamente scarto l'idea

che Jean-Marie Dupuy si sia

tolto la vita nel parco pubblico

di Aix-en-Provence. ma ipotizzo

che qualcuno abbia deciso che
era scomodo. Non conosco il

termine francese di Mafia per
cui non lo scrivo.

NOVITÀ’ NELL’OFFICE AUTOMATION

AUTOFAX®
per gestire al meglio la Vostra linea.

L'unico con sintesi vocale programmabile direttamente dall'utente tramite

cornetta telefonica.

AUTOFAX® permette il collegamento di: telefono (centralino e/o segreteria),

telefax modem e può' essere utilizzano come risponditore.

AUTOFAX® possiede una porta esterna di espansione per il collegamento di

moduli aggiuntivi (trasferitore di chiamata su seconda linea, accensione

automatica telefax e/o modem ecc..).

AUTOFAX® e' disponibile anche in versione base con funzioni limitate al

semplice smistamento automatico telefono - telefax.

DISTRIBUITO DA:

DEDO SISTEMI EST s.r.l. - Via Rotta, 4 - GORIZIA
Tel: 0481/530666

PROMELIT VENETO s.r.l. - Vìa Camporese.1 - PADOVA
Tel: 049/893121

1

DEDO SISTEMI s.p.a. - Via Di Novoli, 42/b - FIRENZE
Tel: 055/4360251

|
CERCASI DISTRIBUTORI

|

MAR COMPUTER produce inoltre: SmarT modem 21-22, SmarT PC 21-22,

MAR modem 21-23, UCM QUATTRO (MNP 4), MARKEY (chiave protezione

software), REMOTE CONTROL SYSTEM (controllore remoto via modem),
MARC (gestione banca dati automatica), LOOP CONVERTER ecc.,

® TELEMATICA - COMPUTERS - ACCESSORI
Assistenza Software e Hardware

Via Roma, 54 - Tel. - Fax: 041/5315716 r.a.

30172 VENEZIA - MESTRE

—mar
computer
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Computer & Handicap

Nell'ormai lontano numero di aprile di quest'anno abbiamo pubblicato una lettera che ci chiedeva

di occuparci di computer come ausilio agli handicap. Nella risposta abbiamo lanciato una specie

di appello, invitando alla collaborazione chi ha esperienze concrete in proposito.

Abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere vari contributi (con l’occasione rinnoviamo l’invito),

ai quali intendiamo ovviamente dare spazio sulla rivista.

Ci piacerebbe poter avviare una rubrica fissa, tale da costituire un vero e proprio punto di

incontro per persone con problematiche simili, che possano trarre giovamento da uno scambio di

informazioni e conoscenze. A questo scopo attendiamo contributi, richieste e suggerimenti.

Questo mese cominciamo con un articolo particolarmente significativo, perché si occupa del

computer come ausilio per chi non vede e proviene proprio da un non vedente,

m.m.

Un computer per vedere
di Giulio Nardone

Radio Club Ciechi d'Italia

La sintesi vocale apre ai non vedenti nuove ed insperate

prospettive per la scuola e per il lavoro

P
C-Vox in caricamento»... «PC-
Vox installato»... «A maggio-
re»: con timbro robotico, ma

perfettamente comprensibile, il compu-
ter mi avverte che è pronto ad iniziare il

lavoro quotidiano insieme a me; la sua

voce, anche se tradisce le sue origini

elettroniche, é per me una dolce musi-

ca. perché rappresenta un incredibile

salto di qualità nella mia autonomia la-

vorativa. Una sera di quattro anni fa

dopo tre decenni di cecità totale duran-

te i quali ho dovuto sempre ricorrere ad

aiuti esterni per svolgere le mie attività

professionali, per la prima volta sono
stato in grado di scrivere una lettera con

i normali caratteri e non in Braille, di

rileggerla, di correggerla e di chiuderla

in una busta, dalla cui finestra traspa-

rente era visibile, perfettamente inqua-

drato. l'indirizzo del destinatario, che un

semplicissimo programma di stampa
aveva collocato al posto giusto, a destra

dell'intestazione della mia carta da lette-

re. Chi può svolgere tali operazioni tutti i

giorni con estrema facilità forse non
può rendersi pienamente conto dell'e-

mozione profonda che ho provato nel

riconquistare la mia completa autono-

mia. nel ritrovare, nitidamente e ordina-

tamente fissati sulla carta e leggibili da

chiunque, quei pensieri e quelle frasi

che da tanto tempo ero costretto ad

affidare all'intermediazione di un regi-

stratore magnetico o di una dattilografa.

In un'epoca di così tumultuoso pro-

gresso tecnologico, udire la voce di un
computer non sembra certo un fatto

nuovo e rivoluzionario; dai giochi elet-

tronici agli elettrodomestici programma-
bili e agli avvisi vocali nelle stazioni

ferroviarie, negli aeroporti e sulle auto-

mobili, siamo ormai abituati ad ascoltare

voci artificiali, più o meno simili all'origi-

nale umano. È tuttavia importante capi-

re quanto sia diverso ordinare ad un
computer di mettere insieme alcune
frequenze sonore per produrre qualche
parola o frase, magari già precostituita,

o invece creare un apposito program-
ma-filtro che trasformi automaticamen-
te o su comando tutte le informazioni
visive che appaiono sullo schermo in

informazioni vocali.

Quest'ultima è appunto la realizzazio-

ne che il Radio Club Ciechi d'Italia,

associazione per la promozione sociale

e l'istruzione dei non vedenti nel campo
dell'elettronica, ha promosso e seguito
nei suoi sviluppi e nel suo progressivo
affinamento. In realtà vi sarebbe anche
un altro modo di far conoscere ad un
cieco il contenuto dello schermo: un
monitor tattile, e cioè un apparecchio
collegato al computer, che riproduce
con punti mobili in rilievo, leggibili dal

polpastrello del non vedente, i caratteri

contenuti nelle varie righe del video.

Tuttavia in questo momento l'output

vocale appare preferibile rispetto a quel-
lo tattile per vari motivi. In primo luogo il

costo di un computer con riga di lettura

in Braille elettronico è dalle tre alle sette
volte superiore a quello di un computer
parlante. Inoltre quest'ultimo consente
di avere le mani costantemente libere

per operare sulla tastiera ed aumenta
quindi notevolmente la velocità di im-
piego. Va infine considerata la circostan-

za che solo il 30% dei non vedenti ha
una sufficiente conoscenza del sistema
Braille.

Comunque, la possibilità di usare un
personal computer, strumento che sta

ormai diventando un vero e proprio elet-

trodomestico, costituisce una svolta de-
cisiva — una" rivoluzione copernicana,

amo definirla — per i non vedenti nel

loro cammino verso una sempre mag-
giore autonomia ed apre anche nuove
prospettive nel campo del lavoro. È
vero infatti che il cieco poteva già ap-

prendere con una certa facilità l'uso di

una tastiera dattilografica, ma finora non
era assolutamente in grado di controlla-

re ciò che scriveva, di correggere, di

sostituire, di aggiungere o di spostare
frasi o parole. Adesso tutto ciò è possi-

bile. in totale autonomia grazie alla voce
sintetica che a richiesta legge l’intera

pagina scritta sullo schermo, una qua-
lunque riga o parola ed anche le singole

lettere.

La versione finale del testo può esse-
re poi avviata ad una stampante in

Braille ovvero ad una che usi i normali

caratteri, consentendo così di stabilire

una comunicazione diretta con i veden-
ti. cosa prima non realizzabile in condi-

zioni di pieno controllo. Ciò si rivela

estremamente utile non solo per scrive-

re lettere o stendere relazioni, docu-
menti di lavoro o articoli, ma anche per
lo studente cieco che in questo modo si
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NON FERMATEVI Al BOX

Dotatevi di un computer in prima linea per progettazione, standard tecnologici, pre-

stazioni. Dotatevi di un computer affidabile, “da prova”: dove le prove si fanno misurando i risultati.

Non fermatevi ai box, non ne avete bisogno. Anche se è bello sapere che, ai box, c’è

una équipe di prim'ordine, in tutto degna del supporto tecnico ineguagliabile del mezzo: buona scu-

deria non mente!

ACER-SHR, il team vincente dell'informatica.

AceR
SHR ITALIA s.r.l. - Via Faentina 175/A - 48010 Fornace Zarattini (RA) - Tel. 0544/463200 (16 linee r.a.) - Fax 0544/460375

SHR ROMA s.r.l. Via Alberico II n. 10 • 00193 Roma - Tel. 06/6875162 - Fax 06/6873934

SMAU

Pad. 17 -Post. M22

Gruppo Ferruzzi



COMPUTER & HANDICAP

trova grandemente agevolato nella re-

dazione e nell'elaborazione dei lavori

scolastici che possono poi essere pre-

sentati all'insegnante in una forma per-

fettamente corretta ed a questi diretta-

mente accessibile.

Anche i normali programmi di archivio

e di contabilità diventano così piena-

mente utilizzabili dal non vedente, il

quale se ne può avvalere sia a fini

hobbystici che professionali; poiché
inoltre lo speciale programma-filtro con-

sente altresì di dialogare con l’unità

centrale del computer, diventa praticabi-

le anche la vera e propria attività dì

programmazione.
Un semplice programma applicativo,

denominato Rubrivox. è stato studiato

per essere utilizzato con estrema facilità

dai circa 8.000 centralinisti telefonici

ciechi e consiste in una rubrica telefoni-

ca a consultazione istantanea che può
contenere molte migliaia di numeri ed
essere compilata, modificata ed aggior-

nata dall'operatore non vedente senza

l'aiuto di nessuno. Ad essa è collegata

un'agenda elettronica che può consenti-

re al centralinista di svolgere quelle fun-

zioni di segreteria che nelle moderne
aziende tendono sempre più ad essergli

affidate. Collegando poi il personal com-
puter alla centrale telefonica è possibile

l'instradamento automatico del traffico

in entrata o in uscita con la semplice
digitazione del nome della persona ri-

chiesta.

È da sottolineare che. trattandosi non
di una macchina costruita appositamen-

te per i non vedenti, ma di un normale
PC cui viene aggiunto un modulo di

sintesi vocale ed uno speciale program-

ma di gestione, esso può essere utiliz-

zato sia dai vedenti che dai non vedenti,

diventando così anche un importante

strumento di parificazione produttiva e
di integrazione sociale.

Fin qui, tuttavia, abbiamo esaminato
soltanto le possibilità offerte dal compu-
ter come strumento di lavoro e di stu-

dio, come la macchina da scrivere idea-

le per un cieco. In realtà esso è molto di

più: è una vera e propria finestra che si

apre verso il mondo esterno, consen-
tendo al non vedente di utilizzare tutte

quelle fonti informative e culturali dalle

quali era finora escluso. Basti pensare

alle enormi prospettive aperte dalla tele-

matica. con la possibilità di accedere a

banche-dati di ogni tipo: già adesso
possiamo collegarci con i Videotel della

SIP e consultare, ad esempio, l’elenco

abbonati di tutta Italia o la locandina

degli spettacoli. Tutti quei ciechi che,

come me. insegnano diritto o svolgono

la professione forense possono colle-

garsi direttamente con il «cervellone»

della Corte di Cassazione ed attingervi

tutte le informazioni giurisprudenziali

che sono indispensabili e che finora

dovevano essere cercate da collabora-

tori o familiari sui polverosi volumi dei

Massimari e delle raccolte di leggi, con

enorme spreco di tempo.
Anche l'informazione quotidiana di-

venta accessibile ai non vedenti: il gior-

nale «La Stampa», già distribuito su

dischetti, come anche il settimanale

«Avvenimenti», è attualmente trasmes-

so. in via sperimentale, attraverso il

Televideo della Rai e i suoi articoli pos-

sono essere memorizzati sul disco fisso

del computer parlante e letti dal non

vedente ancor prima che il giornale sia

in edicola.

Ma che dire poi dell'editoria elettroni-

ca il cui rapido sviluppo mette a nostra

disposizione delle opere prima inacces-

sibili. in quanto la loro mole non consen-
tiva una loro trascrizione in caratteri

tattili Braille? Uno studente cieco - e

sono ormai molte decine che hanno sul

banco di scuola il computer parlante —
può leggere e compiere piccole ricerche

filologiche sulla Divina Commedia, inte-

ramente contenuta in un floppy disk

della Zanichelli, come può consultare in

tempo reale i vocabolari di italiano, di

inglese, di francese e dei sinonimi nelle

rispettive lingue, con la semplice pres-

sione di un paio di tasti che attivano la

ricerca sul compact disc chiamato
«Scaffale Elettronico» e che riunisce in

1 2 centimetri di diametro e in tre gram-
mi di peso tutte quelle informazioni che.

se fosse possibile stamparle in Braille,

occuperebbero più di mille grossi vo-

lumi.

Ma le meraviglie non sono ancora

finite: l'ultima in ordine di tempo —
parliamo di questi ultimi mesi — è la più

rivoluzionaria e consiste nell'aggiunta ai

sistemi computerizzati parlanti per non
vedenti di uno scanner con un program-

ma di riconoscimento dei caratteri, ap-

parecchiatura finora utilizzata solo in se-

de editoriale o nei grossi uffici per tra-

sportare nelle memorie elettroniche dei

computer i dati contenuti su stampati o
dattiloscritti. Con questo apparecchio,

diminuito attualmente di ingombro e di

prezzo, io posso leggere un normale
libro acquistato in libreria o una lettera o
altro documento dattiloscritto che mi
sia stato spedito. I notevoli progressi

nel campo della gradevolezza e della

prosodia della sintesi vocale consento-

no un ascolto efficace e, dopo un breve

periodo di acclimatamento. persino pia-

cevole. Un nostro socio, che da un

mese è in possesso dell'apparecchiatu-

ra completa, ha riversato su dischetti

trentotto libri dì narrativa che ha messo

a disposizione dei colleghi non vedenti.

Va poi chiarito che l'uso del computer
parlante è estremamente facile e non
richiede assolutamente la conoscenza
dell'Informatica, a meno che non si vo-

glia fare della programmazione; degli

specifici corsi organizzati dal Radio Club
Ciechi d'Italia consentono al non veden-
te l'apprendimento delle funzioni princi-

pali nel giro di una settimana.

Superati gli ostacoli tecnici, resta an-
cora il problema economico, non tanto

per il computer parlante, che costa solo

un milione di più rispetto ad un normale
PC, quanto per lo scanner ed il pro-

gramma di riconoscimento dei caratteri,

il cui prezzo, tendenzialmente destinato

a diminuire, è ancora superiore ai sette

milioni di lire. In sede legislativa abbia-

mo finora ottenuto l’applicazione del-

l'IVA ridotta al 4% per tutte queste
ipparecchiature e in sede interpretativa

la deducibilità dal reddito ai fini dell'IR-

PEF della spesa relativa; tuttavia da

anni ci stiamo battendo affinché questi

strumenti che suppliscono alla mancan-
za o all'imperfetto funzionamento del

senso della vista, almeno nel campo
della lettura e della scrittura, siano con-

siderati. come in effetti sono, delle vere

e proprie protesi funzionali e rientrino

quindi nel novero degli ausili forniti gra-

tuitamente o dietro pagamento di un
ticket dal servizio sanitario nazionale.

Per il momento siamo riusciti ad ottene-

re la fornitura gratuita a favore di tutti gli

studenti ciechi che ne hanno fatto ri-

chiesta e di numerosi lavoratori non
vedenti. A tale scopo la nostra associa-

zione predispone su richiesta degli inte-

ressati dei progetti riabilitativi persona-

lizzati, nei quali viene messa in piena

luce l'estrema importanza di questi stru-

menti per dare al non vedente, studen-

te o lavoratore, una completa autono-
mia nel campo della cultura e dell'infor-

mazione.
Ma non va trascurata la rilevanza di

tali apparecchi anche per i non occupati

e gli anziani, in ossequio al diritto all'e-

ducazione permanente che una società

civile non può rifiutare proprio ai suoi

membri più deboli e maggiormente bi-

sognosi di riscatto morale e sociale at-

traverso l'eliminazione delle difficoltà e
delle preclusioni che fino ad oggi hanno
ostacolato la loro integrazione sotto i

vari profili.

I costi necessari, veramente esigui

rispetto agli stanziamenti del bilancio

statale per interventi sociali, possono
essere ampiamente compensati non
solo in termini di avanzamento morale e
sociale, ma anche in termini di recupero

di capacità produttive altrimenti non uti-

lizzabili.
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DE-600 standard Ethernet

da inserire sulla porta parallela.

JEN Elettronica srl Zona Ind. ?.. Ferrai 62010 MONTELl'PONE IMO Tel. 0733/224012-224013

per andare in rete facilmente

D-Liiik
Nella jungla dei sistemi operativi, de-

gli applicativi, della multiutenza o al-

tro... Una delle migliori soluzioni è

quella di provare a collegare in rete

un paio di personal, che sicuramen-

te possiedi già, ed osservare a che co-

sa si va incontro. Ma quale scheda di

rete, quale sistema operativo di re-

te, che cavi, come fare? Chi mi con-

siglia, chi mi segue, sembra un

rompicapo... Ma no! Ci siamo NOI,

JEN ELETTRONICA e D-LINK,

una telefonata e siamo pronti, nel gi-

ro di pochi minuti, a farti un favolo-

so collegamento tra i tuoi due

personal... il tuo viaggio nel “Net-

working” è appena incominciato, con

un investimento da merenda al bar

più vicino ti abbiamo montato due

schede ed un sistema operativo di re-

te NetBIOS compatibile chiamato

LANsmart; le schede le abbiamo

scelte insieme nella vasta gamma di

modelli da 1 Mb, 2.5 Mb o Ethernet.

E quasi certo che nel giro di poco

tempo vorrai collegame altri... Non

esiste alcun problema!

ain°
3*

10

Infiliamo le altre schede, carichiamo

il software, e via con gli altri in rete!

Scambiamo archivi, usiamo stampan-

ti, ci invitiamo a cena con dei mes-

saggi, ci scriviamo lettere con la

posta elettronica, facciamo un bel

meeting a quattro senza muoverci dal

nostro ufficio (caldo d’inverno e fre-

sco d'estate...).

Ma ancora di più... ora vuoi far col-

legare altri amici lontani,! le cose si

complicano? Ma no! Ti montiamo

uno dei magnifici sistemi operativi

Novell! Mah, fili da cambiare, sche-

de da sostituire? No, solo pochi mi-

nuti ancora per installare il nuovo

sistema operativo.

Ed il vecchio affidabile LANsmart?

Te lo lasciamo lavorare con il nuovo

sistema operativo di rete Novell in-

sieme ai tuoi amici del mondo

lontano.

Un giorno però ti accorgi che la tua

impresa è diventata veramente gran-

de e decidi di investire in un super

computer Unix... e... allora adesso si

butta tutto! Ma no! Ancora una vol-

ta JEN e D-LINK ti collegano LAN-

smart, Novell, Unix, e... la storia

diventa infinita.

E con l’avvento di Os2?.

Chiamaci e te la continueremo alle-

gramente al telefono. D-Link



VEGAS
L’EUROPEO.
I Personal Computer Vegas “made in Europe” espandono il principio di dispo-

nibilità. Assistenza, affidabilità, servizi: qui e subito. A portata di mano. A misu-
ra d'Europa.

Disponibili a crescere: i computer Vegas crescono assieme alle esigenze del-

l'utente con la semplice sostituzione di un modulo a microprocessore intercam-

biabile.

Disponibili a cambiare: i computer Vegas possono essere forniti in configura-

zioni “su misura” per applicazioni particolarmente complesse ed insolite.

Disponibili a comunicare: i computer Vegas parlano europeo: italiano, france-

se, tedesco, spagnolo, greco, russo.

CE Family CS Family CF Family CT Family

Sede: Via Baldanzose, 149 - 50041 Calenzano (PI) - Tel. 055/88.78.151 - Pax 055/88.78.159

VECAS COMPUTER COMMUNICATIONS GROUPo a a hY



ELENCO PUNTI VENDITA VEGAS

AREA NORD
Filiale: VEGr

Casignolt
02/66010

Agenzie: S.G. SOFTWARE & GESTIONE - Via M. Buonarroti, 16 -

2Ò090 Cesano Boscone (MI) - Tel. 02/4503455
BISACCHI CLIZIA S.n.c. - Via Divisione Acqui, 68 - Corpo C-SUB59 -

25100 Brescia - Tel. 030/321897

BRESCIA
AREA SISTEMI E.V. - Via Divisione Acqui, 70 - Tel. 030/321897
BOLOGNA
N.D.I. - Via Naiario Sauro. 28 - Tel. 051/223202
S. IN.CO.A. - Via della Ghisilicra, 18/a-b - Tel. 051/522382
THESY - Via Stalingrado, 19/1) - Tel. 051/368508
FERRARA
SYNCI1RO WARE - Via Pavone, 74 - Tel. 0532/201925
SYSCOMPUTER - Corso Giovccca, 120 - Tel. 0532/48364
FORLÌ'
ASSOCART - Via Oreste Rcgnoli, 71 - Tel. 0543/35716
N'.D.I. - Corso Garibaldi. 63 - Tel. 0543/31008
MODENA
COMPUSERV - Viale V. Veneto. 59 - Tel. 059/238151
SASSUOLO (MO)
MICROINFORMATICA - Via Adda, 49 - Tel. 0536/882654
LUGO (RA)
ELECTRON INFORMATICA - Via F.lli Cortesi, 17 - Tel. 0545/22533

AREA NORD-OVEST

GENOVA
AVI,'EFFE - Ria N. Barabino, 5/r - Tel. 010/6457235
B.C.DIDA - Via Montevideo, 4/3 - 'lèi. 010/303017
CAT di Mario Senio - Via Moragliano, 5 - Tel. 010/590041
E.E.S. - Vìa Bressanone. 17/1 - Scstri P. -Tel. 010/640492
GESFOR - Via al Sanmario M/S Guardia, 22/6 - lei. 010/404420
MULT1SYSTEM - Via Carrara, 226/9 - Tel. 010/3771665
REM KARD ITALIA - Via Gtopallo. 4 - Tel. 010/885885
SICF.L - Via C. Barabino, 19/1 - l ei. 010/542958
SINDEL - Via Divisione Acqui. 66/f- lei. 010/335524
VERIEL - Via Argentina, 18/r - Tel. 010/688107
SESTRI LEVANTE (GE)
S.I.G.A. - Vìa Fascie. 48/2 - Tei. 0185/480448
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Antonio De Lorenzo,

Roma Mandel

Davide Longo,
Roma Sunsei

AMIGAllery '90 si è conclusa. Vi

mostriamo in queste pagine una
ristrettissima selezione delle

opere ricevute, per ovvie ragioni

limitata alle immagini statiche.

È una fortunata coincidenza il

fatto che questo articolo sia pro-

1 prio sul numero 100, quasi a

simboleggiare l'evoluzione che
si è verificata in questi nove anni nell'ambito della grafica su personal
computer. Portare una di queste macchine indietro nel tempo di un
decennio non desterebbe probabilmente più stupore del presentarsi da
Nerone in automobile. Con buona pace di chi in questi anni ha cercato,

per ignoranza o malafede, di frenare la diffusione del personal compu-
ter, i lavori pervenuti dimostrano ancora una volta che questo mezzo
non sostituisce l'uomo ma lo aiuta. Non basta avere un computer per
essere capaci di ottenere un buon risultato, in qualsiasi campo.

m.m.
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Arrivano anche i video

La caratteristica più signifi-

cativa dell'edizione 1990 di

AMIGAllery è stata senza
dubbio il miglioramento del

livello medio degli elaborati

pervenuti in redazione già in

assoluto notevole lo scorso

La quantità (anche a causa
del minor tempo a disposi-

zione degli autori) è legger-

mente diminuita a beneficio

della qualità, ma il grosso
numero di immagini e di vi-

deoanimazioni su cassetta

VHS ha messo a dura prova

la pazienza e l'abilità di tutti

coloro che oltre al sottoscrit-

to hanno partecipato alla se-

lezione e che vale la pena
ricordare sono stati: Marco
Marinacci; Andrea de Pri-

sco; Paolo Ciardelli; Carmelo

Genovese, direttore del

CRAUS di Bologna; Corrado
Maltese, docente di Storia

dell'Arte all'Università la Sa-

pienza di Roma; Alfredo Di

Laura, giornalista e critico

d'arte della RAI di Roma;
Eliot Laniado, della Hitachi

Sales Italiana Divisione New
Media; Nicoletta Toniutti,

della Commodore Italiana.

Tutte le immagini inviate

sono state memorizzate sul-

l'hard disk di un Amiga, per

poter essere visualizzate di-

rettamente sul monitor co-

me realizzate dagli autori. Al-

la fine di una rovente seduta,

durata quasi un'intera giorna-

ta (c'erano anche i video!), le

preferenze sono andate al-

l'immagine «Mandel» di An-
tonio De Lorenzo che riceve-

rà il Videoprinter Hitachi,

mentre «Sunset» di Davide-

Longo ha meritato il Com-
modore Amiga 2000.

Dello stesso De Lorenzo

merita la segnalazione anche
«Project», sebbene l'imma-

gine premiata presenti carat-

teristiche più originali.

La ricorsività del tema pre-

scelto, espresso in due di-

verse maniere, quella grafica

(varie immagini dell'insieme

di Mandelbrot stampate co-

me fotografie) e quella più

strettamente matematica (la

formula di Mandelbrot) rap-

presentata dall'espressione

annotata con grafia quasi
fanciullesca sulla piccola la-

vagna, si contrappone all'im-

patto visivo della più pittorica

immagine di Davide Longo.

nella quale l'unione cromati-

ca derivante dalle sfumature

del tramonto nel cielo si inte-
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Lorenzo Colloreta,

Pomelungo Pistoia Forms

MCmicrocomputer n. 100 - ottobre >990

ti proposta da Gianluca Righi

di Bologna, al quale è stato

assegnato l'Amiga, rappre-

sentante soluzioni di anima-

zione tridimensionale di

scritte o sfondi perfettamen-

te integrati con una colonna
sonora sapientemente adat-

tata alle esigenze visive.

Le immagini sono state

esposte in occasione della

mostra organizzata dal 16 al

23 settembre nella città di

Messina, presso il Centro

Regionale O.F.S. dei Frati

Minori di Sicilia, in Via Porto

Salvo 4. e saranno esposte

direttamente sul supporto vi-

deo (praticamente in conco-

mitanza con la distribuzione

di questo numero di MC in

edicola) nello stand di MCmi-
crocomputer al padiglione 42

della ventisettesima edizione

dello SMAl).

Per il prossimo anno non
abbiamo ancora deciso co-

me e se organizzare la nuova
edizione della rassegna, ma
considerato il successo delle

edizioni fin qui condotte il

consiglio che possiamo darvi

è quello di cominciare a pen-

sare di produrre nuove opere

per la «nostra» galleria di vi-

deo/computer art.

gra armonicamente ai toni di

grigio impiegati per la restitu-

zione delle forme degli alberi

e del prato in primo piano.

Molto belle anche tutte le

immagini pubblicate in que-
ste pagine nella speranza
che la qualità tipografica di

stampa renda giustizia alla

qualità degli originali, oltre a

molte altre che avremmo
ospitato volentieri.

Una novità di AMIGA//ery
'90 è stata rappresentata an-

che dalle videoanimazioni. In

particolare ci hanno colpito

quelle realizzate da Giusep-

pe Randazzo di Torino, che
riceverà il Videoprinter Hita-

chi, per la loro ineccepibile

realizzazione. Una in partico-

lare, «Conversione», offre,

oltre alla qualità delle imma-
gini, anche una attenta cura
della sceneggiatura e della

regia del breve racconto fan-

tascientifico che non sfugge

a notevoli rifiniture dei parti-

colari come la colonna sono-
ra e la minuziosa cura de-
scrittiva di alcune apparec-
chiature di controllo radar e
dell'astronave presente al-

l’interno del filmato.

Molto interessante anche
la raccolta di spezzoni anima-



Questa edizione di AMIGA/tery è stata resa possi-

bile dal contributo di numerose persone. Ringrazia-

mo, quindi, in primo luogo gli autori, che hanno

animato l'iniziativa con la loro entusiastica partecipa-

zione; ci dispiace di non potere citarli tutti.

Un grazie anche ai membri della giuria, che hanno

operato una selezione attenta e competente; alla

Hitachi ed alla Commodore che hanno messo a

disposizione i due Videoprinter e i due Amiga con i

quali sono stati ricompensati i migliòri; e, infine, a

Maria Mariotti che, in redazione, ha curato con

scrupolo ed efficacia tutta l'organizzazione e la ge-

stione dei materiali.
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Dieci anni di MS-DOS.
E poi?

di Corrado Giustozzi

Agosto 1981. Praticamente negli stessi giorni in cui, in un sottoscala romano, eravamo in

cinque a costruire il futuro della neonata MCmicrocomputer. negli USA il più grosso nome
dell'informatica professionale annunciava il suo ingresso ufficiale nel giovanissimo e

confuso mondo dei personal computer. Allora non lo si sapeva ma stava nascendo una
nuova era: il personal, da fenomeno esoterico ed élitario, stava diventando oggetto

commerciale e strumento di lavoro per le masse.

U
n giorno di agosto del 1981, lo

ricordo come se fosse oggi, era-

vamo seduti in cinque attorno a
quel vecchio tavolo dal piano verde, in

un locale seminterrato dove si trovava
allora la sede della Technimedia, e deci-

devamo del nostro futuro. «Nostro» in

quanto futuro personale di ciascuno di

noi ed anche come futuro collettivo

della «nostra» rivista, la neonata MCmi-
crocomputer il cui primo numero era
stato appena preparato ed era in attesa

di uscire entro pochi giorni. Il gruppo dei

cinque era composto da Marco Mari-

nacci. Francesco e Maurizio Petroni,

Paolo Galassetti ed io. Alcuni continua-

no ancora oggi a parlarvi da
queste pagine che oggi vedo-
no la luce per la centesima
volta, altri invece hanno suc-

cessivamente intrapreso stra-

de diverse; ma sicuramente
all'epoca non pensavamo an-

cora al traguardo del numero
cento, essendo tutti molto più

presi dai problemi contingenti

connessi al lancio di una nuova
testata in un momento, ed in

un settore, assai delicati.

Il mondo era molto diverso

allora: il personal computer (an-

zi il microcomputer, come si

diceva all'epoca) era stato «in-

ventato» sì e no cinque anni

prima da alcuni techno-freak
americani, ed in poco tempo,
grazie ad alcune fortunate coinci-

denze, si era evoluto fino a di-

ventare un qualcosa di stabile.

Nessuno sapeva bene, in realtà, a

cosa servisse di preciso ma tutti

sentivano che era qualcosa
grande ed importante. I prim
utenti dei microcomputer di allora

erano quasi esclusivamente degli hob-
bysti molto appassionati, che costituiva-

no una vera e propria élite di monoma-
niaci ultratecnofili in grado di costruire

da sé i propri computer e di usarli per il

solo gusto di farlo. Ma sono proprio

questi tipi che, promuovendo dal basso
un movimento a valanga, riescono a

provocare quelle inarrestabili rivoluzioni

tecnologiche che si concludono con la

popolarizzazione di strumenti e tecniche

inizialmente considerate assai sofistica-

te. Era successo cento anni prima con
la fotografia, cinquanta anni prima con

la radio, ed era adesso inevitabile che
succedesse nuovamente col computer.

Le premesse

I primi cinque anni di evoluzione ave-

vano portato il microcomputer da quella

mostruosità tecnologica che era inizial-

mente (un oggetto spesso assemblato
a mano con cablaggi volanti in un conte-

nitore di legno, dotato tipicamente di 1

o 2 Kbyte di RAM e nastro di carta

come memoria di massa) a quel capola-

voro che era l'Apple II. un computer
«vero», affidabile ed espandibile, che fu

subito assai apprezzato specialmente

dagli scienziati e dai tecnici. L'Apple II,

geniale risultato degli sforzi congiunti e
dei sogni delle menti brillanti di Steve
Jobs e Steve Wozniak, costituiva prati-

camente uno standard a sé; basato sul

microprocessore 6502, esso non aveva
tuttavia un vero e proprio sistema ope-
rativo ma solo un interprete Basic in

ROM. In antagonismo con l'Apple c'era-

no invece i computer basati sul CP/M,
che sembravano costituire uno standard

commercialmente più valido. Il CP/M.
scritto da Gary Kildall che successiva-

mente fondò la Digital Research per

commercializzarlo, fu il primo vero siste-

ma operativo «serio» per i microcompu-
ter; il suo maggiore pregio era quello di

assicurare la compatibilità a livello di

software fra computer differenti a pre-

scindere da quella a livello di hardware,

consentendo una maggiore e più sem-
plice circolazione dei programmi. Era

inoltre in grado di lanciare programmi
applicativi in versione oggetto (ossia

compilati) e dunque permetteva la pro-

grammazione in qualsiasi linguaggio per

il quale fosse disponibile un compilatore

(oltre all'onnipresente Basic) e la circola-
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zione di software in versione oggetto
anziché sorgente.

La Microsoft di Bill Gates a Paul Alien

fu una protagonista di questa storia sin

dall'inizio. Il Basic scritto dal giovanissi-

mo Gates per i primi micro era divenuto

la lingua franca dei computer dell'epo-

ca. Compatibilità allora significava avere

lo stesso Basic, il Basic Microsoft. Esso
era disponibile su quasi tutti i micro-

computer più in voga compreso l'Apple

II, dove suppliva egregiamente anche
alla mancanza di un sistema operativo

vero e proprio.

Il mondo allora era apparentemente
assai variegato, ma in ultima analisi piut-

tosto semplice. In questo panorama
giunse, nell'agosto del 1981, l'annuncio

da parte della IBM del suo nuovo micro-

computer. Con la modestia che tipica-

mente contraddistingue ogni mossa
della casa di Armonk il nuovo prodotto

si chiamava semplicemente PC, Perso-
nal Computer: era (o doveva diventare)

insomma il personal per antonomasia.
L'annuncio dell'IBM non colse tutti di

sorpresa; molti anzi aspettavano da
tempo l'ingresso di Big Blue nel mondo
dei personal, che oramai era ritenuto

maturo e promettente. Certo essa de-

stò vive preoccupazioni nei costruttori

minori, che temevano la competizione

con un concorrente cosi grosso e po-

tente; ma anche qui ci fu qualcuno,

segnatamente la Apple, che giudicò

questa mossa come salutare per l'inte-

ro mercato, giungendo ad impostare
una storica campagna pubblicitaria che
diceva «Grazie IBM» (perché ci aiuterai

a vendere più Apple).

Arriva il PC IBM
L'annuncio del PC IBM, denominato

in codice «Chess» (ossia «scacco»).

giungeva in un mondo relativamente

tranquillo e consolidato, ed inevitabil-

mente gettò un grande scompiglio. La

macchina definitiva, pur non essendo
affatto rivoluzionaria, era tuttavia parti-

colarmente avanzata rispetto alla media
del mercato. Mentre tutti infatti usava-

no microprocessori con parola da otto

bit, tipicamente il 6502 sugli Apple e
1*8080 o lo Z-80 sulle macchine CP/M,
l'IBM per prima tentava la strada dei

sedici bit sfruttando il relativamente

nuovo processore 8088 della Intel. Le
specifiche iniziali a dire il vero prevede-
vano un più tradizionale microprocesso-

re ad otto bit, ma successivamente il

gruppo responsabile dello sviluppo del

PC (in seguito anche alle pressioni di

Bill Gates che era stato contattato dal-

l'IBM come fornitore del sistema opera-

tivo) decise per i sedici bit, scegliendo
tuttavia come compromesso tecnico-

commerciale di usare il microprocesso-

re «ibrido» 8088 che come è noto ha
un'architettura interna a sedici bit ma
un bus esterno ad otto. La RAM di

sistema andava da un minimo di 16

KByte ad un massimo di 256 KByte,

ossia quattro volte il quantitativo massi-

mo consentito daH'indirizzamento ad ot-

to bit; il che provocò fra gli osservatori

più integralisti i soliti cori del tipo «Chi

ha bisogno di tanta RAM ? Otto bit e 64
KByte ci bastano e ci avanzano». La

memoria di massa consigliata erano i

minifloppy (a singola faccia da 1 60 KBy-

te) che potevano essere in numero di

due. però era incorporata anche un'in-

terfaccia per registratore a cassette che
all’epoca costituiva il supporto sicura-

mente più diffuso. Lo schermo video

era ad ottanta colonne ed a colori (la

maggior parte dei PC dell'epoca ne ave-

vano solo 40 ed erano monocromatici) e

consentiva la visualizzazione di immagi-
ni grafiche in quattro colori. Il sistema
operativo di elezione era il nuovo MS-
DOS (ribattezzato PC-DOS nella versio-

ne customizzata IBM) preparato apposi-

tamente dalla Microsoft, anche se all'ul-

timo momento IBM annunciò anche la

disponibilità del CP/M-86 (revisione a

sedici bit del CP/M) e dell'UCSD P-

System (un ambiente basato su una
macchina virtuale Pascal sviluppato dal-

l'Università della California a San
Diego).

Strano a dirsi, la stessa IBM non
credeva molto, all'inizio, al successo del

PC. L’annuncio fu infatti dato in modo
quasi sommesso, e la reale commercia-
lizzazione del prodotto non iniziò che
molti mesi più tardi (e dapprima solo in

USA). Si trattava infatti di un prodotto

così lontano dalla tradizionale filosofia di

Big Blue da sconcertare i suoi stessi

dirigenti: era infatti il primo prodotto

non realizzato con parti custom ma con
componenti standard, il primo ad esse-

re completamente «aperto» e docu-
mentato e non «chiuso» ed inaccessibi-

le. il primo ad impiegare un sistema
operativo non scritto dalla IBM, ed il

primo per il quale l'IBM commercializ-

zasse sotto il proprio marchio software

scritto da terze parti. Era stato progetta-

to e realizzato in tempi insolitamente

brevi (un anno e mezzo) da un gruppo di

lavoro ristrettissimo (dodici persone)

che lavorava in piena autonomia ed in

un modo molto poco «corporativo» nei

confronti del resto dell'organizzazione,

rispondendo direttamente ai massimi
vertici dell'azienda: a capo del progetto

era Philip Elridge, vicepresidente del-

l’IBM; e lo stesso presidente, Frank

Cary, intervenne più volte di persona
per eliminare intoppi interni di carattere
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burocratico o amministrativo che ri-

schiavano di rallentare lo sviluppo del

«Chess».
Fatto sta che il PC IBM fu all'inizio

visto quasi con sospetto dalle stesse

forze di vendita di Big Blue che lo

consideravano, giustamente, un prodot-

to troppo atipico rispetto a quelli tradi-

zionalmente di loro competenza. Sinto-

matico a questo proposito è il trafiletto

apparso nelle News del numero 2 di

MC (ottobre 1981). il primo nel quale

parlassimo del. nuovo PC IBM. Era inti-

tolato «Un IBM da 1500 dollari. Ma allo

SMAU non c'era...» ed iniziava così: «È

stato presentato in agosto negli Stati

Uniti, ma nello stand IBM, allo SMAU.
se ne ignorava l'esistenza.».

I retroscena:
nascita dell'MS-DOS

La storia del PC IBM è ricca di inte-

ressanti retroscena; molti di essi sono
stati rivelati e commentati, a distanza di

anni, dai diretti interessati, ma sicura-

mente qualcuno è rimasto sepolto nel

segreto. Non è ben chiaro, ad esempio,

perché la IBM scelse la Microsoft quale

fornitore del sistema operativo per il

suo PC anziché la Digital Research.
Quest

1

ultima era infatti la produttrice

del CP/M, che era sicuramente il siste-

ma operativo per micro più evoluto del-

l'epoca, mentre la Microsoft fondamen-
talmente aveva al suo attivo solo gli

ottimi Basic scritti per di più per il 6502
(ad esempio l'Applesoft Basic del-

l'Apple II). La Digital Research di Gary
Kiidall era dunque potenzialmente favo-

rita in quanto poteva facilmente offrire

un adattamento al nuovo microproces-
sore a sedici bit del suo valido CP/M;
mentre la Microsoft, pur avendo comin-
ciato a sviluppare del software per pro-

cessori diversi dal 6502 nell'ambito di

un progetto per la Apple (si trattava di

una scheda per Apple II dotata di Z-80
che avrebbe dovuto far girare software
scritto per il CP/M) si trovava fonda-

mentalmente nella posizione di dover
cominciare il lavoro da zero. Tuttavia,

dopo colloqui sia con la Microsoft che
con la Digital Research. l'IBM scelse la

prima e le affidò lo sviluppo del nuovo
sistema operativo per il PC.

I tempi imposti per la consegna del

nuovo sistema operativo erano tuttavia

assai stretti e la Microsoft, che era
ancora una ditta piccola anche se già

famosa, non poteva pensare di svilup-

parlo con le sole proprie forze. Paul

Alien si rivolse allora ad una ditta di

Seattle, la Seattle Computer Products,

che costruiva computer con bus S-100
basati sull'8086 e per proprie necessità

aveva sviluppato internamente un siste-

ma operativo per questo microproces-
sore denominato SCP-DOS. L'autore

era quel Tim Patterson che aveva lavo-

rato con Alien e Gates al progetto della

scheda CP/M per Apple II. L'SCP-DOS
era un sistema operativo a sedici bit

ispirato molto da vicino al CP/M ed anzi

con esso largamente compatibile; era

stato progettato cosi proprio per con-

sentire alla Seattle Computer Products
una facile riconversione all'SCP-DOS,

utilizzando anche strumenti automatici,

di tutto il proprio software scritto per

CP/M. La Microsoft comprò dunque
l'SCP-DOS dalla Seattle Computer Pro-

ducts ed assunse Tim Patterson perché

provvedesse a modificarlo secondo le

specifiche, e collaborasse inoltre con gli

altri programmatori che dovevano rea-

lizzarne nuove parti; fra queste l’inter-

prete Basic, che lo stesso Gates si

occupò di adattare partendo da quello

che aveva scritto anni prima per l'Altair,

il primo microcomputer commerciale.

Frutto di questo lavoro, svolto a ritmi

serratissimi, fu la versione 1 .0 di quello

che divenne universalmente noto come
MS-DOS ovvero Microsoft DOS (solo

IBM insistette sempre nel chiamarlo

PC-DOS). Non si trattava affatto di un
sistema operativo rivoluzionario, ed anzi

era tanto simile al CP/M anche come
interfaccia utente che Gary Kiidall si

risentì; evidentemente la stessa IBM
ebbe qualche ripensamento su questa

scelta, perché quasi all'ultimo momento
fece parzialmente marcia indietro e

provvedette precipitosamente ad assi-

curarsi anche la disponibilità del CP/M-
86 e dell'UCSD P-System prima citati.

La commercializzazione del PC IBM
iniziò comunque abbastanza a rilento e
cominciò a prendere ritmo solo dopo
alcuni mesi. Qui in Italia, naturalmente,

del PC si sentiva solo parlare in modo
vago e impreciso. Ad esempio la secon-

da notizia che MC pubblicò su di esso
comparve solo sul numero 7 (marzo

1982), ed era oltretutto di seconda ma-
no: si trattava infatti di un trafiletto,

pubblicato nell'ambito della rubrica dedi-

cata alla stampa estera, ripreso da quel

poco che ne aveva potuto scrivere Byte
del mese precedente. Nel frattempo la

IBM aveva già aggiornato leggermente
l’hardware del PC, ad esempio montan-
do i più moderni drive per floppy a

doppia faccia. In conseguenza di ciò nel

maggio 1982 fu rilasciata una revisione

correttiva dell'MS-DOS. la prima ed ulti-

ma che riguardasse la versione 1 ; e
benché apparentemente fosse stata

presentata ben nove mesi dopo l'an-

nuncio ufficiale del PC. in effetti essa
uscì quasi contemporaneamente alla

sua reale commercializzazione, tanto

che furono ben pochi gli utenti ad aver

mai lavorato col DOS 1.0 originale. Si

trattava naturalmente della versione
1.10 che, oltre a correggere alcuni bug
della 1 .0, consentiva appunto la gestio-

ne dei nuovi drive che raddoppiavano la

capacità dei dischetti portandola a 320
KByte per unità.

L‘MS-DOS 2.0

Ma il lavoro sul PC non si fermava
qui. Dopo circa un anno dall'uscita del

PC la IBM decise di metterne in cantie-

re una versione professionale dotata di

disco rigido. Si trattava di un'innovazio-
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ne importante che richiedeva un siste-

ma operativo ben più potente. In prepa-

razione al lancio dell'XT dunque la Mi-

crosoft intraprese una operazione di

profonda revisione dell'MS-DOS. Si de-
cise di riscrivere da capo, e con maggior
calma, il sistema operativo per renderlo

più consono al nuovo hardware che
avrebbe dovuto controllare. La respon-

sabilità dello sviluppo della nuova ver-

sione dell'MS-DOS fu assegnata a Mark
Zbikowsky, il quale decise di allontanar-

si decisamente dalla forzata compatibili-

tà col CP/M, che comportava per forza

di cose inutili limitazioni ed inefficienze,

per introdurre invece nel DOS alcuni

importanti concetti ripresi da Unix. Pur-

troppo una rottura drastica con la ver-

sione precedente era oramai impossibi-

le; già molto software standard era di-

sponibile per il PC IBM, e la maggior
parte di esso era costituito da program-
mi scritti originariamente per il CP/M e
convertiti rapidamente all'MS-DOS gra-

zie alla parziale compatibilità dei due
sistemi operativi. Una modifica totale

del DOS avrebbe comportato la neces-

sità di riscrivere tutti i programmi già in

commercio, un'ipotesi semplicemente
inaccettabile. Fu questo il primo passo
del lungo «calvario» dell'MS-DOS, che
per non perdere la compatibilità all'in-

dietro con le sue versioni precedenti

finirà per portarsi appresso fino ai giorni

nostri delle caratteristiche pesanti ed
obsolete, frutti fastidiosi ed indesiderati

di scelte iniziali di progetto frettolose e

poco lungimiranti.

Nel frattempo il PC IBM era finalmen-

te arrivato anche in Italia, almeno in

modo ufficiale (alcuni importatori paral-

leli avevano infatti già cominciato a ven-

derne qualche esemplare). MC ne parla

nelle News del numero 16, febbraio

1983, riferendo della conferenza stam-
pa in grande stile con la quale l’.IBM

Italia aveva presentato il «nuovo» PC al

nostro mercato. Tanto per la cronaca

esso costava all'epoca circa sette milio-

ni (IVA esclusa) nella versione con 64
KByte di RAM, due minifloppy da 160
«Byte, video monocromatico e stam-
pante. Da notare che, ironicamente, la

conferenza IBM si era incrociata con
un'analoga conferenza con cui la Apple,

reduce dallo scottante fiasco dell'Apple

III, presentava alcuni modelli rimoderna-

ti di Apple II ed il nuovo Lisa, che
sarebbe stato anche lui un fiasco ma
avrebbe aperto la strada al rivoluzionario

Macintosh.

Ma torniamo all'MS-DOS. Il lavoro

sulla nuova versione 2.0 fu lungo e
delicato. Si trattava di modificare infatti

moltissimi aspetti del troppo semplice
SCP-DOS. La necessità di gestire dischi

fissi di elevate dimensioni (quali erano

all'epoca i 10 MByte dell'XT) impose ad
esempio l'introduzione di un file System
gerarchico, ossia dotato di una ramifica-

zione di directory e sottodirectory. Si

trattava di un concetto relativamente

nuovo, ripreso da Unix e del tutto as-

sente sia dal CP/M che dal DOS prima
versione. Anche il formato dei floppy fu

leggermente rivisto: la precedente
struttura ad otto settori per traccia fu

sostituita con una a nove settori per
traccia che, pur comportando qualche
equilibrismo in più a livello di software
di gestione, aumentava del 12,5% la

capacità dei dischetti portandoli da 320
a 360 KByte.

Come seconda grande novità furono
introdotti i programmi eseguibili di tipo

EXE (rilocabili) oltre ai COM (immagini

di memoria). Grazie ed essi si poteva
sfruttare convenientemente la grande
quantità di RAM potenzialmente dispo-

nibile nei nuovi sistemi: i programmi
COM sono infatti limitati ad uno spazio

di 64 KByte fra programma, dati e
stack. mentre gli EXE possono andare
da un minimo di 64 K per il programma
più 64 K per i dati ad un massimo di 1

MByte per il programma più 1 MByte
per i dati, escluso lo stack. Per la crona-
ca lo spirito di Mark Zbikowsky aleggia

ancora nell'MS-DOS proprio grazie ai

programmi di tipo EXE. come pochissi-

mi sanno. E ora vi spiego perché. Que-
sti programmi, al contrario di quelli tipo

COM. contengono un header che ripor-

ta informazioni di servizio per il sistema
operativo; tale header è a sua volta

contraddistinto da una particolare «si-

gnature», una word di sedici bit che
identifica appunto il file come modulo

eseguibile. Bene, tale signature deve
necessariamente essere formata dai

due byte 4D 5A; e se ciò non vi dice

nulla pensate che la rappresentazione

ASCII di questi byte è esattamente MZ,
ossia le iniziali del buon Zbikowski! I

primi due byte di qualsiasi programma
EXE sono dunque sempre MZ. come è
facile verificare di persona; e costitui-

scono così un piccolo, ma onnipresente

monumento posto a ricordo di se stes-

so dal creatore dell'MS-DOS come oggi

lo conosciamo.
Molte altre furono poi le modifiche

apportate al DOS a livello interno, ossia

fuori della vista dell'utente normale, ma
rivolte a beneficio dei programmatori. Al

vecchio concetto di File Control Block, il

primitivo e macchinoso strumento pre-

visto dal CP/M per la gestione dei file,

fu affiancato il nuovo concetto di «hand-

le», anch'esso mutuato da Unix, che

oltre ad essere di uso più semplice e

potente consentiva di gestire i nomi di

file «lunghi» comprendenti il percorso di

directory («path»). Furono aggiunte nu-

merose nuove chiamate di sistema, fu-

rono introdotti i device driver installabili,

fu predisposto il meccanismo per la

realizzazione di programmi TSR, fu fatto

un passo verso l'internazionalizzazione

del sistema creando le tabelle di defini-

zioni nazionali per le date e le valute. A
livello di interprete dei comandi, infine,

furono inseriti un primitivo meccanismo
di redirezione dell'l/O e (ma quest'ulti-

mo non documentato) il concetto di

«environment» e relative variabili.

L'MS-DOS 2.0 venne rilasciato a mar-

zo del 1983 contemporaneamente al-

l'annuncio dell'IBM XT. Finalmente, do-
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DIECI ANNI DI MS-DOS. E POI?

po diciannove mesi dall'uscita del DOS
1.0, il PC IBM aveva un sistema operati-

vo degno delle aspettative. Puntual-

mente nel numero 18 di MC (aprile

1983) viene riportata la notizia, questa
volta rilasciata tempestivamente anche
dalla IBM Italia, dei nuovi annunci; solo
poche righe in cui si parla laconicamen-
te del nuovo XT dal prezzo indicativo di

dodici milioni, e si annuncia generica-

mente una nuova versione del DOS. La
notizia ufficiale del rilascio dell’MS-DOS
2.0, disponibile anche in versione OEM
internazionale, viene pubblicata due me-
si dopo, su MC numero 20 del giugno
1983.

La prima, e anche in questo caso
unica, revisione della versione 2 del

DOS apparve sette mesi dopo (ottobre

1983), motivata ufficialmente con l'ag-

giunta del supporto per i nuovi dischetti

a mezza altezza del PCjunior. Con l'oc-

casione venne anche aggiustata qual-

che carenza rilevata nel frattempo nella

versione precedente. Purtroppo la nuo-
va versione, denominata 2.10, risultò

essere affetta da qualche bug, così la

Microsoft fece frettolosamente uscire

la versione correttiva 2.11 che invece
risultò estremamente robusta e stabile.

Probabilmente essa fu quella più ap-

prezzata e più diffusa in assoluto, tanto

che quando uscì la successiva versione

3 molti utenti decisero di non aggiornar-

si e di rimanere col vecchio ma «sicuro»

DOS 2.1 1 che non aveva mai dato pro-

blemi di sorta. Da notare a titolo di

cronaca che l'IBM non rilasciò mai una
versione denominata 2.11 del PC-DOS.
Del PCjunior (che poi si rivelerà un
fiasco) e del DOS 2.10 MC dà notizia

sul numero 25 del dicembre succes-
sivo.

L'AT ed il Convertible

Circa un anno e mezzo dopo la pre-

sentazione deH'XT era tempo ormai di

un nuovo aggiornamento dell'hardware.

L'IBM stava lavorando a quello che si

sarebbe chiamato AT. ed intanto i con-
correnti di tuttofi, mondo stavano pro-
gressivamente allineandosi, pur se con
qualche variazione locale, sull'architettu-

ra PC, oramai avviata a diventare lo

standard di mercato. Da lì a poco i

taiwanesi avrebbero cominciato a sfor-

nare le prime copie conformi del PC,
tanto biecamente uguali da essere
scherzosamente definite «cloni», crean-
do così il fenomeno del compatibile a
basso costo ed assestando definitiva-

mente il PC sul suo trono di sistema di

riferimento.

Nell'agosto 1984, esattamente tre an-
ni dopo l'annuncio del PC originale,

l'IBM presenta ufficialmente l'AT. La

sigla sta per «Advanced Technology» e
sottolinea come la nuova macchina uti-

lizzi un microprocessore allo stato del-

l'arte: queH'80286 della Intel che indiriz-

za fino a 16 MByte di RAM e può girare

in «modo protetto». Caratteristiche sa-

lienti dell'AT sono una maggiore veloci-

tà (l'AT è circa tre volte più veloce del

PC, per effetto combinato di una mag-
giore efficienza interna del processore e
di una velocità di clock quasi doppia),

una maggiore memoria di massa (Win-

chester da 20 MByte ed i nuovi mini-

floppy ad alta capacità da 1,2 MByte).
una nuova scheda video denominata
EGA, un'architettura interamente a se-
dici bit. Assieme all'AT viene presentata
una nuova versione del DOS. la 3.0, in

grado di gestire tutto ciò, nonché la

prima versione di Windows.
La principale novità introdotta nel

DOS 3 aveva a che fare con le nuove
memorie di massa disponibili sull'AT. Il

file System del DOS 2 andava bene coi

floppy da 360 KByte ed in parte anche
con l'hard disk da 10 MByte dell'XT ma
cominciava a scricchiolare sul Winche-
ster da 20 MByte. Il problema stava

nella struttura della FAT, la tabella di

allocazione dei cluster. Nel DOS 1 e 2
ciascuna voce della FAT era lunga dodi-

ci bit (una word e mezzo), potendo così
identificare fino ad un massimo di 4096
cluster; ciò andava più che bene per

mappare un floppy o un hard disk di

dimensioni ridotte ma costringeva a no-
tevoli inefficienze su hard disk più capa-
ci per via del limitato numero di cluster

gestibili. Ad esempio il disco da 20
MByte dell'AT avrebbe dovuto essere
formattato con cluster da 8 KByte, il

che costituiva uno spreco inaccettabile.

Il DOS 3 introdusse così un nuovo tipo

di FAT con voci da sedici bit con la

quale era possibile mappare fino a
65536 cluster. In questo modo il Win-
chester dell'AT poteva avere normali
cluster da 2 KByte. Ovviamente tale

modifica era del tutto interna al DOS e
trasparente all'utente finale. Il nuovo
formato della FAT risultava incompatibi-

le con quello precedente, tuttavia solo i

supporti di grandi dimensioni venivano
formattati dal DOS 3 con FAT a sedici

bit mentre i floppy continuavano ad
utilizzare le FAT a dodici bit e dunque
non vi era rischio di incompatibilità all'in-

dietro; inoltre non vi era alcun problema
ad utilizzare sotto DOS 3 supporti for-

mattati col DOS 2 il che era ciò che
realmente importava.

Un'altra nuova caratteristica del DOS
3.0 era la possibilità di indicare esplicita-

mente un pathname prima del nome di

un programma sulla linea di comando;
fino al DOS 2 un programma, per poter
essere invocato, doveva trovarsi nella

directory corrente o in una directory

specificata nel comando PATH. Nacque-
ro anche alcuni comandi nuovi, ad
esempio ATTRIB per modificare alcuni

attributi dei file e LABEL per impostare
un'etichetta di volume; infine il CON-
FIG.SYS si arricchì di opzioni utili e col

sistema cominciò ad essere fornito un
device driver «ufficiale» per utilizzare

parte della memoria RAM come disco
virtuale.

Da un certo punto di vista tuttavia il

DOS 3.0 fu una delusione per gli utenti.

Esso non portava nessuna reale innova-

zione, e soprattutto era evidentemente
rimasto un passo indietro rispetto all'

hardware che accompagnava. L'AT col

suo 80286 era yirtualmente in grado di

effettuare un robusto multitask lavoran-

do in modo protetto, mentre il DOS 3.0
continuava ad usarlo come un 8086. Era

il prodromo di quella scollatura fra hard-

ware e software che si sarebbe accen-
tuata negli anni successivi in seguito al

netto progredire dell'hardware sul relati-

vo software di controllo. Inoltre il nuovo
DOS non manteneva fino in fondo quel-

la che era una delle promesse prelimi-

nari, ossia quella di offrire un supporto
nativo al collegamento di rete; si dovrà
aspettare il DOS 3.1 per averlo. E così
forse per questi motivi, forse per il

costo particolarmente elevato, forse per
la presenza di qualche bug insidioso, il

DOS 3.0 non riscosse il favore degli

utenti i quali continuarono per la mag-
gior parte ad usare il buon vecchio DOS
2.11 anche sugli AT, ignorandone di

buon animo le (poche) limitazioni. C'è
comunque da notare che la reale com-
mercializzazione degli AT, e dunque del

Le successive versioni dell'MS-DOS
1.0 agosto 1981 PC IBM originale

maggio 1982 Supporto dischetti a doppia faccia

2.0 marzo 1983 Supporto disco fisso (XT)
2.1 ottobre 1983 Supporto PCjunior
3.0 agosto 1984 Supporto dischetti 1,2 MByte e Winchester 20 MByte (AT)
3.1 marzo 1985 Supporto di rete
3.2 dicembre 1985 Supporto microfloppy 720 KByte (Convertible)
3.3 aprile 1987 Supporto microfloppy 1.44 MByte e partizioni esttìse (PS/2)
4.0 luglio 1988 Supporto dischi > 32 MByte
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DOS 3, awenne con molti mesi di ritar-

do rispetto all'annuncio di presentazio-

ne, per via di ‘problemi tecnici riscontrati

aH'utimo momento nei computer (preci-

samente nella sezione alimentatrice)

che costrinsero l'IBM ad una parziale

reingegnerizzazione del prodotto. Cosi

praticamente il DOS 3.0 non ebbe mai
una reale commercializzazione essendo
quasi subito sostituito dal 3.1 uscito

poco dopo.
Giungiamo così a gennaio 1985 quan-

do anche in Italia il fenomeno PC IBM,
rimasto stranamente indietro rispetto al

resto del mondo, sembra infine decolla-

re definitivamente. Il numero 37 di MC,
uscito appunto in quel mese, inaugura

ufficialmente le prove di software stan-

dard per MS-DOS presentando tra l'al-

tro il nuovissimo Symphony della Lotus.

Per curiosa coincidenza quel mese se-

gnava il decennale dell'era del micro-

computer, che si fa tradizionalmente

risalire alla pubblicazione da parte della

rivista americana Popular Electronics

del progetto dell'Altair nel gennaio
1975.

A marzo viene annunciato il DOS 3.1

che finalmente incorpora il promesso
supporto di rete. Fra le poche altre

novità di questa versione, tutte a livello

di interfaccia utente e quasi nessuna a

livello interno, troviamo l'introduzione

dei comandi JOIN e SUBST dal funzio-

namento peraltro ancora lievemente in-

certo. Fu corretto infine un grave bug
nel comando BACKUP che rendeva tal-

volta inaffidabili i dischetti di salvataggio

impedendone il successivo RESTORE.
Il 1985 è comunque l'anno del com-

patibile. anche in Italia oltre che nel

resto del mondo. Nel numero di set-

tembre MC pubblica una grande prova a

confronto fra ventiquattro PC compatibi-

li, praticamente tutti quelli disponibili sul

mercato italiano. Dell'AT e del DOS 3 si

comincia appena appena a parlare ma
ancora non se ne riesce a sapere gran

che, e nel frattempo Microsoft sbarca

nel nostro paese aprendo a Milano la

sua filiale italiana.

L'AT, accompagnato dall'MS-DOS
3.10 giunge infine sul nostro mercato ai

primi del 1986: MC lo prova sul numero
50 in edicola a marzo. Il commento
finale sottolinea già la drammatica sot-

toutilizzazione del computer da parte

del DOS e dei programmi applicativi,

augurandosi la rapida uscita di strumen-

ti più evoluti, quali gli appena annunciati

Xenix e TopView. che potessero rende-

re maggiore giustizia ad un tale hardwa-
re. Per la cronaca il prezzo di un AT in

configurazione media era all'epoca di

oltre undici milioni con video monocro-
matico e quasi quattordici con video

EGA. Dal mese successivo MC comin-

cia poi a provare a tappeto i cloni «cine-

si» dell'AT, prontamente immessi sul

mercato dai soliti taiwanesi, ma anche
da costruttori assai più blasonati.

Giunge nel frattempo l'annuncio del

Convertible, il primo (e a tutt'oggi unico)

portabile IBM, dalla vita purtroppo mise-

ramente breve. Contemporaneamente
ad esso viene rilasciata la versione 3.2

dell'MS-DOS in grado di gestire i «nuo-
vi» drive da 3.5" per 720 KByte usati

sul Convertible. Di entrambi MC dà noti-

zia fra le News del numero 52 (maggio
1986), approfondendo poi il discorso

con un'ampia preview del nuovo pro-

dotto pubblicata sul successivo numero
53. Per la cronaca il DOS 3.2 non intro-

duceva nessuna novità a livello di inter-

faccia di programmazione ma solo i

nuovi comandi REPLACE e XCOPY, ol-

tre all'adattamento di GRAPHICS al di-

splay LCD del nuovo computer.

Si ricomincia da due

Passano alcuni mesi durante i quali

non succede nulla di rilievo, tranne l'an-

nuncio da parte dell'IBM di un AT po-
tenziato con clock a 8 MHz e Winche-
ster da 30 MByte, in evidente risposta

alle analoghe versioni taiwanesi che da
tempo avevano surclassato la macchina
di Big Blue. MC ne segnala l'uscita a
luglio 1986 precisando un costo di circa

dodici milioni per una configurazione

base.

Ma è chiaro che qualcosa bolle in

pentola. La IBM sembra restia a portare

avanti più di tanto l'architettura AT, e
addirittura si lascia scavalcare dagli an-

nunci dei concorrenti. Ad esempio negli

USA Compaq annuncia il Deskpro 386,

primo computer a sfruttare il nuovissi-

mo microprocessore a trentadue bit del-

la Intel. MC ne parla nel numero 56 di

ottobre 1986, mentre continua a prova-

re i numerosi compatibili AT che oramai
affollano il mercato. Anche l’MS-DOS
rimane per mesi fermo alla versione 3.2

che tuttavia guadagna lentamente base
installata soppiantando anche gli ultimi

strenui affezionati del DOS 2.11 di buo-
na memoria. Senza alcun annuncio uffi-

ciale, ed anzi in modo sospettamente
sommesso, giunge in Italia il Converti-

ble sotto il nome di PC Ventiquattr'ore;

MC gli dedica un'anteprima (MC 59.

gennaio 87) ed una prova (MC 60, feb-

braio 1987), ma il prodotto è inesorabil-

mente condannato dalle ferree leggi del

mercato ad una fine precoce e forse

immeritata.

Nel frattempo cominciano insistente-

mente a circolare voci di corridoio in

merito a presunte difficoltà incontrate

dalla Microsoft nello sviluppo di un fan-

tomatico DOS 4. Si dice che il progetto

DOS 4, che avrebbe dovuto essere un
sistema operativo multitasking con sup-

porto di reti locali, sia abortito e che la

Microsoft sia passata direttamentp a

lavorare ad un fantomatico DOS 5 scrit-

to per l'80386 e basato su Windows
come interfaccia utente. Il prolungato

silenzio proveniente da Redmond sem-
bra dare corpo alle più strane illazioni

alimentando ipotesi e dicerie sul futuro

dell’MS-DOS. Certo è che tutti gli anali-

sti sono concordi nel criticare la man-
canza di un sistema operativo che sfrut-

ti degnamente l'80286 e l'80386, e tut-

to il mondo aspetta un «riscatto» da
parte di Microsoft.

Oltretutto il DOS 3.2 comincia oramai
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a risentire di un problema analogo a

quello che aveva il vecchio 2.1 nei con-
fronti delle memorie di massa: è troppo
limitato per gestire efficacemente i di-

schi sempre più capaci che stanno via

via raggiungendo il mercato. Il nocciolo

della questione sta questa volta nella

scelta iniziale di usare internamente una
word (16 bit) per numerare consecutiva-

mente i settori di un disco, che così

possono essere 65.536 al massimo. Es-

sendo la dimensione di un settore fissa-

ta a 512 byte, questa scelta limita la

massima dimensione gestibile per un
disco a 32 MByte, un valore sicuramen-
te assai elevato nei giorni in cui il DOS
fu scritto ma oramai troppo limitato. Per
poter utilizzare dischi da 40 o più MByte
i vari OEM cominciavano ciascuno per

proprio conto ad applicare «trucchi» che
aggirassero -tale limitazione, spesso ri-

correndo alla suddivisione di un medesi-
mo disco in più partizioni fatte vedere al

DOS come volumi differenti. Questi
espedienti funzionavano più o meno be-
ne ma avevano il grosso svantaggio di

non essere standardizzati e dunque di

essere incompatibili sia l'uno con l'altro

che nei confronti di versioni del DOS
non appositamente customizzate. La si-

tuazione si stava facendo insostenibile;

l’IBM ufficialmente ignorava il problema
in quanto forniva sull'AT dischi da 30
MByte al massimo, ma era chiaro che si

trattava di un trucco commerciale che
non poteva andare avanti per molto.

Fra una incertezza e l'altra si giunge
cosi al fatidico mese di aprile '87 quan-
do. con una conferenza stampa in gran-

de stile tenuta simultaneamente in tutto

il mondo, l'IBM annuncia i PS/2 e con
essi il DOS 3.3. Windows 2 e l'OS/2.

Per ironia della sorte, proprio sul nume-
ro di aprile MC provava il primo esem-
plare di Compaq Deskpro 386 giunto in

Italia; miracolosamente riuscimmo ad
inserire sullo stesso numero di aprile un
riquadro sul clamoroso annuncio IBM
approntato all'ultimissimo minuto, ri-

mandando per qualsiasi ulteriore notizia

al mese successivo.

L'MS-DOS 3.3, ottava versione dell'o-

ramai anziano sistema operativo, non
aveva in sé nulla di veramente rivoluzio-

nario; fondamentalmente essa si limita-

va ad aggiungere il supporto per le

nuove memorie di massa dei PS/2, se-

gnatamente i microfloppy ad alta capa-
cità da 1,44 MByte ed i dischi maggiori

di 32 MByte. Quest'ultima caratteristi-

ca, certamente la più attesa, si rivelò

tuttavia deludente: infatti essa non era

altro che una istituzionalizzazione del

concetto di «partizione estesa» già ap-

plicato per conto proprio da molti OEM
in precedenza; in pratica ora con FDISK
si poteva suddividere un disco fisso di

grande capacità in varie unità logiche

ciascuna da 32 MByte o meno. Sicura-

mente non era una soluzione radicale; il

suo solo vantaggio consisteva nella

standardizzazione del sistema adottato,

che annullava almeno i problemi di in-

compatibilità fra i diversi sistemi di ripar-

tizione adottati dai vari OEM Fra le

poche altre novità vi erano il comando
FASTOPEN, il comando CALL per la

chiamata con ritorno di un file batch, un
nuovo formato per i dischetti prodotti

dal BACKUP, un migliorato supporto
internazionale ed il supporto per una
terza e quarta porta seriale. La novità

vera era costituita dall'OS/2, del quale
tuttavia già si diceva che non sarebbe
uscito prima dell'anno successivo. Da
notare comunque che il DOS 3.30 sof-

friva di alcuni bug tra i quali uno. gravis-

simo, per cui FDISK cancellava una par-

tizione differente da quella richiesta dal-

l'utente (I). Ciò costrinse la Microsoft
ad inviare sollecitamente una revisione

Ospite d'onore: Bill Gates
di Corrado Giustozzi

C ome ospite d'eccezione in occasione del

numero cento abbiamo nientemeno che
Bill Gates. uno dei responsabili in prima
persona della rivoluzione microinformatica.

Da sempre al comando della Microsoft. Ga-
tes ha dimostrato di possedere spiccatissime

capacità manageriali ed oggi è annoverato fra

i cinque americani più ricchi. Lo abbiamo
incontrato per questa intervista in esclusiva

in occasione di una sua recente visita a
Roma, parlando del passato e del futuro del

mondo dei PC

Windows ed OS/2,
chiavi del futuro

Roma, venerdì nove settembre. Sono un
clima ancora prepotentemente estivo la capi-

tale non si è del tutto ripresa dalle ferie, che
per molti finiranno solo la domenica succes-

siva. Ci stiamo recando, Marco ed io, ad un
importante appuntamento. Il traffico è meno
caotico della media abituale e ci consente di

arrivare all'Hotel Cavalieri Hilton con un incre-

dibile quarto d'ora di anticipo. Nonostante il

sole martellante del primo pomeriggio alcuni

ospiti dell’albergo stanno giocando a tennis.

La sterminata hall, resa vivibile da un effi-

ciente quanto discreto condizionamento d'a-

ria. è quasi deserta. Dal bel terrazzo panqra-

mico oltre le vetrate si domina tutta Roma,
che vista dall'alto di Monte Mario sembra
sonnecchiare pensosa ed assorta.

Nonostante l'atmosfera rilassata, nell'al-

bergo ferve l'attività:
.

i responsabili di tutte le

filiali mondiali della Microsoft, assieme ai

massimi dirigenti del quartier generale di

Redmond, si sono dati convegno qui per

discutere nell'arco di tre giornate i dati dell’e-

sercizio trascorso e pianificare le strategie

commerciali per quello venturo. Quasi quat-

trocento persone monopolizzano i saloni dell'

Hilton scambiandosi dati ed opinioni, proiet-

tando istogrammi e tabelle, commentando
ipotesi di lavoro e proiezioni di mercato.

Ospite d'onore il fondatore e C.E.O. della

Microsoft. William Gates III, che segue tutti i

lavori con interesse e partecipazione.

Bill Gates ha 34 anni. È stato un enfant

prodige della informatica ed ora é un mana-
ger di successo. Da quasi quindici anni è al

comando della ditta che fondò per gioco con
un amico ed ora é la prima al mondo nel

software per PC. A 16 anni scriveva i suoi

primi programmi sul PDP-8 del college. A 17

viene assoldato come hacker da una ditta di

Seattle per trovare i bug nel software di

sistema. A 18 scrìve un interprete Basic per

il primo microcomputer commerciale, l'Altair.

Assieme a Paul Alien, suo amico e compa-
gno di interessi, fonda negli «anni d'oro»

dell'era del microcomputer una ditta chiama-
ta Microsoft al fine di commercializzare que-
sto Basic. Oggi viene giudicato da Forbes
come uno dei cinque uomini più ricchi d'A-

merica. Il suo impero si è consolidato negli

anni grazie alle importantissime collaborazio-

ni via via strette con i nomi più prestigiosi del

mercato: dalla Apple, per l‘Applesoft del glo-

rioso Apple II, alla IBM per quell'MS-DOS
che oggi equipaggia non meno di quaranta

milioni di personal computer nel mondo.
Ci troviamo all’Hilton proprio per incontrare

Bill Gates ed avere con lui un colloquio sulla

storia dei personal computer, che poi in

fondo è anche la «sua» e la «nostra» storia. Il

giorno prima Gates aveva tenuto un incontro

pubblico all’Hotel Excelsior parlando di «per-

sonal computer e qualità del lavoro», in occa-

sione della presentazione ufficiale di Win-
dows 3 in versione italiana. Oggi ci dedica un

po' del suo tempo per un incontro a quat-

tr'occhi. informale e soprattutto esclusivo:

infatti una simile opportunità non è stata

offerta ad alcuna altra rivista italiana, di setto-

re o no, all'infuori di un settimanale politico/

economico. Questa cosa, comprensibilmen-

te. ci onora e ci fa piacere: tanto più che ci è
stata proposta dalla stessa Microsoft.

L’ingegner Paolucci, che quest'anno cele-

bra il suo quinquennio a capo della Microsoft

Italiana, ci accoglie con aria sorridente e
rilassata. La convention, denominata «Con-
corde». sta andando molto bene e tutti sono
molto soddisfatti. Gates è occupato con i

lavori, ma ci raggiungerà a momenti; il tem-

po di scambiare qualche battuta ed eccolo

infatti arrivare. Alto e dinoccolato nel vestito

sportivo, Gates conserva sul volto giovanile e
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correttiva (denominata 3.30A) ai propri

OEM pregandoli di sostituirla presso i

rispettivi clienti.

DOS, Windows e OS/2

A partire da quel fatidico aprile di tre

anni fa Microsoft cominciò a giocare

una delicata battaglia su tre fronti in

parte sovrapposti. Da una parte sembra-
va evidente che avesse intenzione di

continuare a sostenere il DOS. dall'altra

presentava una nuova versione di Win-
dows parzialmente multitask. dall'altra

ancora annunciava un futuribile quanto
sofisticato sistema operativo interamen-

te multitask scritto per il protected mo-
de dei microprocessori 80286 ed
80386.

Diversi mesi dopo fu chiaro che gli

annunci riguardanti l'OS/2 erano stati

particolarmente ottimistici. La prima
versione del prodotto, ancora incomple-

ta in quanto priva della caratteristica

interfaccia denominata Presentation
Manager, uscì con molto ritardo rispet-

to al previsto. La nuova versione 2.0 di

Windows, sostanzialmente migliore del-

la precedente, fu anch'essa ben presto

aggiornata fino a giungere alla 2.11 ri-

masta poi relativamente stabile per mol-

to tempo. Tutto lasciava supporre che

negii occhi l'espressione dell’hacker, del «ra-

gazzino terribile» che ama le sfide intellettua-

li poste dai computer. E dall'alta finanza. La

sua stretta di mano è robusta, il sorriso

cordiale. Prendiamo posto tutti e quattro

sulle poltroncine di cuoio della hall e comin-

ciamo a chiacchierare del più e del meno. La

prima domanda è di rito: «È la prima volta

che viene a Roma?». Ci dice di sì e che sta

cercando di dedicare parte delle sue giornate

alla visita della città, che gli piace molto.

Marco gli mostra il numero 99 di MC e
scambiamo cosi qualche battuta sulla rivista

ed in generale sulla stampa tecnica italiana.

Passando al vivo del colloquio gli espongo
il motivo della nostra venuta, stiamo prepa-

rando il numero cento della rivista ed aveva-

mo pensato di pubblicare una breve storia

del personal computer con particolare riferi-

mento al PC-IBM ed all'MS-DOS. Ci sarebbe-

dunque piaciuto sentir commentare dalla viva

voce di uno dei principali protagonisti di

questa storia i suoi aspetti più salienti. Non
mi sono preparato una scaletta di domande
precise perché, spiego, non volevo fare

un'intervista convenzionale, ma piuttosto im-

postare una chiacchierata a ruota libera sul

passato ed il futuro della microinformatica; ci

saremmo soffermati sui punti salienti man
mano che fossero emersi dal discorso. Invito

cosi Gates a ricordare per grandi linee i

momenti e le persone che dieci anni fa

furono cruciali per la nascita di questo affa-

scinante mondo del quale facciamo pane.

« La storia per noi cominciò in effetti quindici

anni fa», ci dice, «almeno in un ceno senso.

Quando ero al liceo usavamo parecchio i

computer in lime-sharing ed alcuni minicom-
puter. Scrissi dei giochi ed un compilatore

MS-DOS e Windows fossero stati defi-

nitivamente abbandonati in favore del-

l'OS/2, che pur faticosamente e fra

grandi ritardi veniva un po' alla volta

rilasciato. Quand'ecco che, dopo ormai,

quindici mesi dall'uscita del DOS 3.3 (in

precedenza il massimo intervallo fra

due release successive era stato di 10
mesi) e praticamente senza preavviso,

la Microsoft ritornò ad occuparsi del suo
prodotto di maggior successo presen-

tandone una nuova versione. Si trattava

dell'MS-DOS 4.0 annunciato a luglio

1988.

Cosa stava succedendo? Semplice-

mente questo: il progetto dell'OS/2

aveva incontrato problemi e difficoltà

imprevisti ed aveva finito col ritardare in

modo oramai inaccettabile rispetto ai

tempi già lunghetti originariamente an-

nunciati. Inoltre il prodotto si era rivelato

più lento e pesante del previsto, neces-

sitando di una macchina particolarmen-

te potente, e dunque costosa, per gira-

re a velocità ragionevole. Parte dei pro-

blemi furono provocati dalla carenza di

chip di memoria che attanagliò il merca-

to mondiale per un paio d'anni e fece

lievitare sostanziosamente i prezzi delle

RAM (ne servono almeno 4 MByte per

l'OS/2, ma ne sono consigliati 8); un'al-

tra parte di colpa la ebbe la scelta

per il PDP-8. Molto probabilmente la pietra

miliare fu nel 1971. quando Paul vide il primo
chip 8008 e ne ottenne la documentazione.

[Si tratta di Paul Alien, più anziano di lui di

due anni.l Mi chiese se potevo scrivere un
Basic per quel chip, ma era veramente im-

possibile! Il set di istruzioni era troppo limita-

to. Poi nel 1974 la Intel presentò t'8080. e
quando Paul me lo mostrò mi accorsi che la

differènza era enorme: l'8080 era addirittura

migliore del PDP-8 che a quell'epoca era «il»

minicomputer. Fu subito evidente che
avremmo potuto scrìvere un ottimo Basic

per questo chip e decidemmo che l'avrem-

mo fatto. Ma non era chiaro chi avrebbe

costruito l'hardware. cosi io finii per tornar-

iniziale di progetto secondo cui l'OS/2

avrebbe dovuto girare in modo protetto

anche sull'80286, la quale portò a tutta

una serie di complicazioni a livello di

programmazione per via del perverso

sistema di gestione segmentata della

memoria tipica di questo chip. Fatto sta

che ad un certo punto la Microsoft

decise di rimaneggiare sostanziosamen-

te il progetto dell’OS/2, congelando la

versione 1.X attualmente in sviluppo e
riprogettando tutto da capo sotto nuove
assunzioni iniziali. Ciò naturalmente al-

lontanava ancor di più la data di rilascio

del nuovo sistema operativo. La prima

conseguenza diretta di questo dramma-
tico ripensamento fu dunque la necessi-

tà di continuare a fornire un ragionevole

supporto agli utenti, in attesa che fosse

messo a punto il nuovo OS/2: e ciò a

sua volta significava dover aggiornare

DOS e Windows. Il nuovo OS/2, per la

cronaca, è quello oramai noto come
2.0; la sua caratteristica saliente è quel-

la di poter girare solo su 80386 (o

80486, oramai disponibile) in quanto
sfrutta il più pratico indirizzamento linea-

mene ad Harvard e Paul andò a Boston a

lavorare per la Honeywell dove poteva af-

frontare la questione. Avevamo un sacco di

idee folli in proposito : ad esempio collegare

qualche migliaio di questi chip assieme per

ottenere un computer dalla potenza eccezio-

nale, e scrivere un compilatore PU1 per

controllare questa potenza».

Ma il vero inizio di tutto fu nel gennaio

1975, quando la rivista Popular Electronics

pubblicò il progetto dell'Altair. Gates e Alien

ne furono subito colpiti e capirono che si

trattava di qualcosa che avrebbe cambiato il

mondo. «Ci dicemmo: non vogliamo che

tutto ciò succeda senza di noi, no? Cosi

chiamammo questi ragazzi e due mesi dopo
avevo già scritto il Basic. Paul si trasferì

laggiù ad aprile ed io a giugno del 1975».

Com'erano le macchine di allora? «Il perio-

do dal 1975 al 1980 si può definire l'era degli

otto bit. Compatibilità significava avere lo

stesso Basic su macchine differenti. Non
avevano lo stesso set di istruzioni, ma pote-

vano far girare gli stessi programmi Basic.

Apple. Commodore. Radio Shack, sistemi

CP/M. per ciascuno avevamo preparato un

Basic. Incoraggiavamo la gente a scambiarsi

programmi in Basic e le riviste a pubblicare i

listati. Vi erano però due gravi problemi. Il

primo era che la compatibilità del Basic era

troppo ad alto livello ed il Basic non era

troppo potente. Non era possibile fare, che

so. un word processor portabile, era impen-

sabile farlo in Basic. L'altro problema era lo

spazio di indirizzamento di memoria di soli 64

Kbyte. Ricorremmo a dei trucchi assurdi per

superare questa limitazione, cose ben peg-

giori di quelle che si fanno oggi con la

memoria LIMI».
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re offerto da questo processore al po-

sto di quello a segmenti del 286; si

avvantaggia inoltre del particolare modo
«8086 virtuale» inserito in hardware nel

386 per creare delle «compatibility box»
realmente funzionanti.

Il DOS 4.0. che per la prima volta non
sostituiva la versione precedente la qua-

le rimaneva in commercio, fu evidente-

mente tirato fuori in fretta ed in furia;

immediatamente dopo il suo rilascio ci

si rese infatti conto che soffriva di alcu-

ni gravi bug, localizzati soprattutto nella

gestione della memoria; fu così pronta-

mente emessa la versione 4.01 che in

USA venne distribuita come upgrade
gratuito. È in tale versione che esso
venne provato da MC a settembre 1 989
(numero 88). in quella che per noi era la

prima «prova» di un sistema operativo.

La sua caratteristica saliente era il supe-
ramento. una volta tanto ottenuto in

modo corretto e definitivo, della limita-

zione a 32 MByte per la dimensione dei

dischi. Questo risultato fu ottenuto a

costo di una completa riscrittura di tutte

le routine di gestione dei dischi, adope-

Poi. nel 1980. il grande evento: l'IBM

decide di entrare nel mercato dei microcom-
puter e contatta la Microsoft per avere una
consulenza sul sistema operativo. «Tutti sot-

tolineano che il punto cruciale da cui tutto

iniziò fu il progetto del PC. Beh, in parte lo fu.

ma in parte no. Quando l'IBM venne da noi
per la prima volta ci fece vedere una macchi-
na ad otto bit senza grafica, come tutti gli

altri microcomputer dell'epoca. Il gruppo con
cui iniziammo a lavorare era un buon gruppo,

composto da poca gente. Li convincemmo
ad usare un microprocessore a sedici bit, una
scelta chiave. (...) Di solito si fa risalire l'inizio

dell'era del PC all'ottobre 1981 quando la

macchina cominciò ad essere consegnata, lo

però cominciai a lavorare su di essa l'anno

prima. L 'IBM venne a trovarmi per la prima
volta ai primi di agosto del 1980. Scrivemmo
le specifiche, firmammo i contratti, e a di-

cembre avevamo già un primo prototipo. Ad
aprile fu consegnato all'IBM, a settembre fu

annunciato, il dodici settembre 1981, e con-

tando per i settori una numerazione a
trentadue bit anziché sedici; ciò com-
portava necessariamente una variazione

a livello di interfacciamento per quei
programmi (fortunatamente pochi e di

tipo specializzato) che non sfruttano il

DOS per l’I/O su disco ma gestiscono
direttamente l'accesso ai settori me-
diante gli interrupt 25H e 26H (Absolute

Disk Read e Absolute Disk Write). Altri

miglioramenti erano stati apportati in

termini di efficienza negli accessi al

disco; un più efficace algoritmo di ca-

cheing unito ad un FASTOPEN esteso
nelle capacità aumentavano sensibil-

mente le prestazioni del sistema duran-

te l'uso del disco. Era inoltre stato ag-

giunto il supporto interno per la memo-
ria espansa tipo LIM. Assieme al nuovo
DOS veniva fornita, per la prima volta,

una shell interattiva dall'aspetto simile a
quello di Windows, il cui scopo era

quello di semplificare l'interazione col

sistema agli utenti meno esperti.

Il passo successivo, l’ultimo in ordine
di tempo di questa lunga storia, si è
compiuto poco prima della scorsa esta-

te con l'annuncio di Windows 3. Mai
come ora questa particolare shell si è
tanto avvicinata alle funzionalità di un
vero sistema operativo. Grazie alla pos-
sibilità unica di girare su qualsiasi pro-

segnato il quindici ottobre.»

In seguito la Microsoft cominciò a lavorare

anche con i primi costruttori di computer
compatibili (di cui solo Compaq è ancora sul

mercato) per dotare anche loro di MS-DOS e
dunque allargare la base di compatibilità.

Dice in proposito Gates: «Non è chiaro quale
sarebbe oggi il modello standard di computer
se non avessimo spinto altri costruttori a
costruire macchine compatibili».

A questo punto gli chiedo di parlarmi in

maggiore dettaglio dello sviluppo dell'MS-

DOS 1.0; «So che non fu sviluppato intera-

mente da voi. ma come andarono in realtà le

cose?». In sintesi accadde che solo ad un
certo punto venne fuori che l'IBM non voleva

solo il Basic Microsoft, ma anche un vero

sistema operativo e degli applicativi da com-
mercializzare. «Avevamo fatto qualcosa a li-

vello di sistemi operativi, ma solo sugli otto

bit. Per soddisfare la richiesta avremmo do-
vuto scrivere più codice di quanto ne aveva-

mo scritto dagli inizi della società ed in soli

otto mesi. Paul conosceva una dina di Seat-

tle che produceva hardware ed aveva fatto

un DOS per T8086, cosi comprammo questo
86-DOS [detto anche SCP-DOS] e assumem-
mo Tim Patterson che ne era l'autore. Tim
venne a lavorare per noi; lui ed ad altre tre

persone della Microsoft fecero TMS-DOS
versione uno. metà del quale consisteva del

lavoro che Tim aveva fatto in precedenza.

Cosi in effetti l'autore principale dell'MS-

DOS è Tim Patterson. che lavora ancora con
noi ed ha continuato ad occuparsi di MS-
DOS per la maggior parte del tempo».

Di tutte le persone che in un modo o
nell'altro si trovarono coinvolte nell'inizio del

microcomputer, solo Gates è riuscito a man-

cessore della famiglia Intel sfruttandolo

al meglio (modo protetto sul 286, modo
protetto avanzato sul 386), ed alle nu-
merosissime funzioni di servizio svolte

internamente dal suo Kernel (ad esem-
pio le comunicazioni, il colloquio con la

rete, la gestione della palette grafica e
dell'help ad ipertesto) Windows 3 rap-

presenta un sostanziale passo in avanti

rispetto a Windows 2 proponendosi co-
me un'alternativa efficace all'OS/2 ad
un prezzo assai più conveniente. Certo
non permette un reale multitasking ma
non ha bisogno neppure di un hardware
troppo evoluto per girare al meglio delle

sue possibilità. Di Windows 3 MC si è
occupato con una tempestiva preview
sul numero 97 (maggio 1989) ed una
sostanziosa prova sul numero 90 (giu-

gno 1989).

Il futuro

Il futuro dell'architettura PC sembra a
questo punto abbastanza delineato, per
quanto possano essere delineabili delle

linee evolutive sempre soggette a flut-

tuazioni poco controllabili. Tuttavia alcu-

ni punti sono certi in quanto affermati
dai diretti interessati. Microsoft ad
esempio ha ufficialmente confermato
che continuerà a supportare il «vec-

tenere una solida posizione commerciale nel

mercato. Molti altri sono emersi rapidamen-

te. ma altrettanto rapidamente sono scom-
parsi nel nulla. Gli chiedo perché a suo avviso

tanti hanno fallito e quali sono i nomi dei suoi
concorrenti che ricorda di più. «All'inizio ave-

vamo molti competitori : IMSAI. Northstar,

molti altri. Anche se eravamo stati i primi a
scrivere Un Basic ce ne furono presto diversi.

Northstar aveva un suo Basic. TDL aveva un
Basic. Anche Steve Wozniak aveva scritto un
Basic per l'Apple. l'Integer Basic. Ma noi

eravamo più veloci; all'epoca una settimana
era un sacco di tempo per fare le cose.

Anche in seguito, sul mercato del software,

avevamo un sacco di concorrenti. MicroPro
era enormemente più grande di noi. VisiCorp

[i produttori del VisiCalc, il primo spreadshe-
et] era molto più grande di noi. Lotus in un
certo periodo è stata il doppio più grande di

noi». Vengono fuori qua e là i nomi di Mitch
Kapor. l'autore di 1-2-3 che ha lasciato la

Lotus per fondare una nuova ditta, e di Steve
Jobs che uscito dalla Apple sta tentando un
nuovo successo col Next, come esempi di

imprenditori ancora coinvolti in questo mon-
do anche se non più con le loro società

originali. I problemi principali, dice Gates,
sono quelli di gestione delle persone: non
basta assumere gente dotata di esperienza,

bisogna saper imparare da loro e lavorare

con loro. «Mandare avanti una compagnia
complessa e strutturata richiede molta più

intelligenza che scrivere codice efficiente.

(...) Quando ero ancora al liceo scrissi del

software per delle ditte, e trovai che non era

affatto divertente lavorare per loro. Realizzai

subito che erano ditte mal gestite. (...) Noi
poniamo molta attenzione alla qualità del
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DIECI ANNI DI MS-DOS. E POI?

chio» DOS attraverso una serie conti-

nua di aggiornamenti. La prima dimo-
strazione di fatto di tale proponimento è
stata l'inchiesta, svolta recentemente in

USA presso gli utenti dal responsabile

dello sviluppo dell'MS-DOS 5, per cono-

scere quali fossero le caratteristiche più

desiderate nella nuova versione del

DOS di imminente annuncio. Anche lo

sforzo posto nel lancio di Windows 3
sembra confermare le intenzioni

espresse dalla casa di Redmond di fare

di questo ambiente l'OS/2 «dei poveri».

L'OS/2 1 .X è stato ufficiosamente de-

finito un «errore di percorso» e come
tale abbandonato in favore del nuovo
OS/2 2.0 che dovrebbe vedere la luce

entro qualche mese. Oltre a tutte le

belle caratteristiche sopra citate esso
godrà anche di una struttura a file Sy-

stem installabili che gli permetterà di

adoperare indifferentemente i vecchi fi-

le System a FAT del DOS ed il nuovo
file System ad alte prestazioni denomi-
nato HPFS. Agli sviluppatori ed agli

OEM è già stato consegnato lo SDK
(Software Development Kit) che con-
sente di cominciare a sviluppare soft-

ware anche in assenza di una versione

reale del sistema operativo. Peccato
che in seguito alle nuove necessità di

progetto la API dell'OS/2 2.0 (l'interfac-

lavoro e alla motivazione di chi lavora per

noi». Sposto a questo punto il discorso sulla

situazione attuale e sulle valutazioni per il

futuro. La prima domanda ovviamente riguar-

da l'MS-DOS: «Dopo quasi dieci anni di PC
stiamo ancora usando il DOS. Abbiamo ora la

versione 4 mentre la 5 è in arrivo. Verranno

poi la 6. la 7 eccetera oppure il DOS si

fermerà?». La chiave del futuro, mi dice

Gates. sta oramai soprattutto in Windows.

MS-DOS e Windows resteranno sulla scena

ancora per molto tempo. Gli chiedo allora:

«Ho a questo proposito l'impressione che

OS/2 sia ancora lontano dall'essere il sostitu-

to del DOS. e cioè il sistema operativo per

tutti. Non fosse altro che per il costo ancora

elevato delle macchine necessarie per farlo

girare». «Sono perfettamente d'accordo», mi

risponde. «OS/2 ha un mercato molto parti-

colare costituito dai server, dagli sviluppatori

e da chi realizza applicazioni in ambiti azien-

dali. Certo è forse solo il dieci per cento del

mercato totale, ma è un dieci per cento

molto importante!». «Ma in ambienti 'corpo-

rate' non vede la concorrenza di Xwindows
sotto Unix?». «Non necessariamente. È un

modello diverso: Unix è per chi non crede

nel software standard». «Ultimamente avete

abbandonato l'OS/2 1.X a sedici bit per svi-

luppare l'OS/2 2.0 a trentadue bit; nel pas-

saggio avete modificato alcuni punti della API

[Gates a questo punto mi interrompe dicen-

do: « Si tratta di aggiunte, non modifiche»/:

come giudica questa scelta?». «Quando ab-

biamo cominciato a fare la nuova versione

abbiamo scelto di farla a trentadue bit anzi-

ché a sedici perché era più opportuno. OS/2

2.0 è una versione molto importante per noi.

L’uso del 386 ci permette molti vantaggi, tra

eia di programmazione) sia stata modifi-

cata in più punti, e talvolta anche in

maniera drastica, rispetto a quella della

versione 1 .0; con quale gioia delle soft-

ware house possiamo tranquillamente

immaginare.
La tendenza dell'hardware a procede-

re verso microprocessori sempre più

potenti e memorie sempre più capaci

non potrà che favorire, alla lunga, l’ac-

cettazione di sistemi operativi comples-
si quali l'OS/2. Probabilmente la prossi-

ma vera rivoluzione dell'hardware, e di

conseguenza del software, sarà quella

delle periferiche «intelligenti» in grado

di sgravare molta parte di elaborazioni di

servizio al processore del computer. Mi
riferisco soprattutto alle schede video

con processore a bordo ma anche ai

controller per i dischi rigidi, alle porte

seriali e via dicendo. Un passo prelimi-

nare per la standardizzazione di questi

dispositivi, a sua volta necessaria per la

loro larga diffusione, è a mio avviso il

raggiungimento di un buon consenso su

di un bus «evoluto»; l'architettura EISA
mi sembra un'ottima candidata al ruolo

di bus degli anni '90. sicuramente molto

più del MicroChannel che oltre ad esse-

re proprietario ha dimostrato con gli

anni di possedere delle limitazioni inac-

cettabili.

cui la compatibilità con Windows». «Ed in più

la potete finalmente fare finita con la gestio-

ne a segmenti della memoria...». «Esatta-

mente!». «La recente introduzione di nuove

architetture hardware non interamente com-
patibili e di nuovi processori, e mi riferisco ai

RISC, fa ritenere a qualcuno che dopo dieci

anni di assoluta convergenza su di un unico

standard di mercato si stia ora procedendo

verso una tendenza opposta, cioè verso una

frammentazione degli standard. Lei che ne

pensa?». «Lo trovo assurdo. Semplicemente

non c'e posto per tanti standard diversi. Il

mercato dovrebbe crescere di cinque volte

per permettersi di sopportarli. Quanto do-

vrebbero essere grandi le software house

per fare molteplici versioni con relativa docu-

mentazione dei propri prodotti? Cosa succe-

derebbe ad una compagnia che volesse spo-

stare un file da una macchina ad un'altra? La

ragione principale per cui ci sono cosi pochi

standard, anzi in pratica ce n'è uno solo, è

che ciò ritorna utile agli utenti. Se una piatta-

forma è popolare avrà a disposizione motto

software. I processori Intel sono molto po-

tenti e lo saranno sempre piu: in un paio

d'anni avremo cinquanta MIPS sulla scriva-

nia. Ora spiegatemi perché ci sarebbe biso-

gno di diversificare: forse perché qualcun

altro avrà settanta MIPS? E a chi interessa?

Non abbiamo bisogno di cinquanta MIPS per

il word processing o gli spreadsheet o qual-

siasi compito di oggi, e settanta non risolve-

rebbero nessun nuovo problema. Le applica-

zioni devono essere portabili e questo richie-

de compatibilità». E comunque giunge la

conferma che entro due o tre anni dovrebbe

uscire un OS/2 basato su RISC, che dalle

premesse si suppone dovrà essere compati-

I chip RISC infine sono oggetti affa-

scinanti ma forse ancora non maturi per

un mercato consumer di livello relativa-

mente basso come quello degli utenti di

PC. Essi sono forse più adatti ad appli-

cazioni specializzate (workstation grafi-

che) in ambienti particolari, diciamo sot-

to Unix che sembra essere piuttosto

congeniale a questo tipo di sistema. La

mia impressione è tuttavia che non ve-

dremo presto PC RISC sulle nostre scri-

vanie, né MS-DOS per RISC (forse OS/2
sì, però, magari in versione server).

In definitiva posso dire che mi sem-
bra assai verosimile che il sistema ope-

rativo che la maggior parte di noi userà

nei prossimi anni sarà, incredibilmente,

quello stesso MS-DOS che abbiamo
utilizzato negli ultimi otto circa. Magari

sotto Windows 3, che è un prodotto

realmente interessante ed assai pro-

mettente. Salvo poi passare all'OS/2

(2.0 o superiori) quando le contingenze

lo renderanno realmente possibile e
consigliabile. Il che comunque sembra
essere solo questione di tempo.

bile con quello standard. «A proposito di

CPU. cosa ne pensa del recente riconosci-

mento da parte dell'Ufficio Brevetti america-

no della legittimità del brevetto del micropro-

cessore da parte di un privato?». «In America

tutti brevettano tutto. Mi sembra un'assur-

dità».

Ancora qualche domanda spicciola sugli

annunci a breve termine e mi trovo ad aver

toccato tutti i temi che avevo intenzione di

discutere. È passata nel frattempo circa un'o-

ra, per cui ritengo concluso il colloquio. Anco-

ra qualche scambio di battute sui suoi pro-

grammi di visita della città («prossima tappa

la Cappella Sistina e poi i Fori») e lasciamo

andare il nostro ospite. «Speriamo dì riveder-

ci ancora», gli diciamo. E lui: «Ci potete

scommettere!». E se ne va. tornando ad

immergersi nei lavori della convention. « La-

vora a un ritmo incredibile», ci dice Paolucci,

«ha una fibra eccezionale». Eppure sembra

un ragazzo che si diverte un mondo in quello

che fa. Evidentemente ha trovato il modo di

realizzare i propri sogni. E non solo i propri,

ma anche quelli di diversi milioni di utenti di

personal computer che pretendono program-

mi sempre più potenti e sofisticati e modi più

semplici di usare le proprie macchine.

Sicuramente a Redmond sono anche un

tantino presuntuosi, ed in questo hanno ri-

preso dall'IBM; tuttavia è indubbio che han-

no creato un mondo, e dunque hanno un

ampio diritto di opzione sulla sua evoluzione

futura. Una cosa è certa i
prossimi dieci anni

di microinformatica saranno interessanti co-

me e più dei primi dieci. Mamma mia, chissà

cosa scriverò sul numero duecento! (E forse

sono un po' presuntuoso anch'io...).
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Gli orologi
più preziosi
si trovano
in edicola.

Ogni mese, in edicola, c'è Orologi-Le misure del tempo, la rivista italiana

per chi ama gli strumenti del tempo.

Attualità, collezionismo, tecnica, storia, arte, mostre, rarità e un po' di vanità.

Il presente e il futuro della cultura dell'orologio.

Orologi-Le misure del tempo è molto piu di un mensile. E' il vostro viaggio nel tempo.

Allacciate i cinturini.

Orologi-Le misuro deI tempo è una pubblicazione TECHNIMEDIA - Roma, via Carlo Pemer9 - tei 06.4180300



Transputer e OCCAM
un binomio per la programmazione parallela

H
ai voglia a mettere olio, un com-
puter non aumenterà certo le

sue caratteristiche di velocità in

questo modo! E fintanto si rimane rigi-

damente ancorati ad architetture unipro-

cessor (come il più sofisticato Mac, un
supercompatibile MS-DOS. un Amiga o
un Archimedes) le performance di cal-

colo non subiranno mai aumenti consi-

derevoli.

E se da un lato ormai tutti si dirigono,

finalmente, verso il multitasking a tutto

spiano, il passo successivo è sicura-

mente quello dei (personal) computer
ad architettura parallela. In modo da non
simulare più questo benedetto paralleli-

smo, ma esplicitarlo il più possibile per
raggiungere risultati sempre più sor-

prendenti.

Che ne direste, ad esempio di un

di Andrea de Prisco e Luciano Macera

super spread sheet all'opera su un cal-

colatore multiprocessore in cui una CPU
assiste l'input da tastiera, una (o anche
più d'una) rìcalcola continuamente il ta-

bellone, altre CPU aggiornano in tempo
reale i grafici visualizzati in altre finestre,

magari 3D e con effetti tipo ray-tracing

?

E a proposito di grafica di altissimo

livello, che ne direste di programmi in

grado di effettuare il rendering di ogget-

ti anche complessissimi in tempo reale,

diciamo in un venticinquesimo di secon-

do? Cosi agendo sui tasti cursore po-

tremmo spostarci nel nostro simulatore

di ambienti decidendo con qualche de-

cennio di anticipo se la villetta in costru-

zione debba essere ombreggiata da fag-

gi o tassi.

Oppure se la stanza per il nascituro

sia sufficientemente comoda per i gio-

chi di tutta la sua infanzia, dai «cubi

multicolore» alla pista elettrica a quattro

macchinine. Già immagino il bamboccio
sintetico che gioca nella sua stanzetta:

dal corridoio sentiamo attraverso l'alto-

parlantino del monitor i suoi vagiti e

appena entriamo, coi tasti cursore, nella

sua stanza, ci fa un bel sorriso di com-
piacimento.

Fantascienza? No scienza!

Computer ed architetture
per II parallelismo

Fondamentalmente esistono due ca-

tegorie di computer ad architettura pa-

rallela: i sistemi multiprocessore a me-
moria condivisa e a memoria distribuita.

I sistemi multiprocessore a memoria
condivisa sono costituiti essenzialmen-
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TRANSPUTER E OCCAM

Figura 2 - Struttura interna di un T800: sono evidenziati tutti i blocchi funzionali

te da un insieme di CPU connesse, da
un bus comune, ad un certo numero di

banchi di memoria. In pratica l'intera

memoria del sistema è condivisa da
tutte le CPU presenti. Un sistema multi-

task può eseguire calcoli in parallelo in

diverse maniere. Innanzitutto ogni appli-

cazione non è più realizzata scrivendo

un unico programma sequenziale, ma
una collezione di processi attivi tra loro

interagenti, che si occupano in toto di

elaborare i dati in ingresso per fornire

risultati in uscita. Nel caso di sistemi

uniprocessor il modo più semplice è
quello di allocare sul processore i pro-

cessi attivi: in questo modo ogni pro-

cesso può essere elaborato in divisione

di tempo (time sharing) e non sussisto-

no problemi di condivisione della me-
moria da parte di altri processi in quanto
eseguiti sul medesimo processore. I

problemi sorgono quando, disponendo
di un sistema multiprocessore, si vo-
gliono partizionare i processi su più pro-

cessori per elaborarli (in parallelismo

reale e non simulato grazie al time
sharing) in tempi minori. Con più CPU
collegate al bus della memoria condivi-

sa. quando una di queste deve effettua-

re un accesso per caricare un'istruzione

o un dato, deve prima effettuare una
richiesta di accesso alla logica che si

occupa dell'arbitraggio del bus. Se non

vi sono altre richieste di accesso con-
temporanee, i tempi di accesso sono
penalizzati in maniera trascurabile.

Quando le richieste di accesso in me-
moria diventano contemporanee la logi-

ca di arbitraggio abilita una CPU. mentre
le altre devono attendere il loro turno.

Questo comporta dei tempi di attesa

non trascurabili in quanto con poche
CPU (2-8) si raggiunge ben presto la

saturazione del bus di interconnessione,

che è la principale limitazione dei com-
puter multiprocessore a memoria condi-

visa. Ciò significa che aumentando il

numero di CPU la velocità di elaborazio-

ne, oltre un certo numero, rimane co-

stante (o addirittura degrada, ndadp),

come chiaramente mostrato dal grafico

di figura 1.

Certo esistono un po' di trucchi per
ridurre il problema, come ad esempio
suddividere la memoria in banchi diffe-

renti, diciamo n, e consentire cosi fino

ad n accessi simultanei se riferiti a
banchi diversi. Ma il problema certo

resta.

Per far fronte a questa limitazione si

usano memorie e logiche di controllo

più veloci e si aggiunge ad ogni CPU
una memoria cache. Ciò comporta, a
fronte di un aumento lineare delle pre-

stazioni, una crescita dei costi esponen-
ziale (dovuta alla realizzazione di chip

I

IEEE m
|

.
32 bits

custom con tecnologie avanzate),
nonché la naturale limitazione di veloci-

tà imposta dalle memorie, dovuta ai

limiti tecnologici di realizzazione e ai

limiti fisici della materia (questa volta è
colpa del padreterno, o nostra se non
l'abbiamo ancora capita «questa» mate-
ria...).

I sistemi multiprocessore a memoria
distribuita differiscono da quelli a me-
moria condivisa in diversi punti: i pro-

cessori non sono connessi ad un bus
comune ed ogni processore è dotato di

una memoria «privata» relativamente

piccola (64 Kbyte - 4 Mbyte) raggiunta

attraverso un bus locale. Un processore

e la sua memoria viene detto «nodo»
ed il sistema di interconnessione tra i

vari nodi può essere usato come para-

metro di classificazione dei sistemi a

memoria distribuita («farm». matrice,

ipercubo, ecc.). Nei sistemi a transpu-

ter, in particolare, l'interconnessione av-

viene spesso tramite linee seriali ad alta

velocità e ciò facilita l'interconnessione

tra i vari nodi in quanto basta connette-

re due fili per collegarne tra loro due.

L'elaborazione in parallelo dei proces-

si avviene partizionando il codice e i dati

nella memoria locale dei processori e
comunicando i dati tra i processi attra-

verso la rete di interconnessione. Que-
sto evita la limitazione dovuta alla satu-
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Area dati Punì.
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» :

M Figura 3 Rappresentazione dell'organizzazione dei registri e della memoria del

transputer.

razione della memoria in quanto ogni

processore accede alla propria porzione

di codice ed ai propri dati su una memo-
ria privata.

Altri vantaggi sono di ordine economi-

co in quanto per aumentare la potenza

di calcolo basta aumentare il numero di

nodi (costruiti con dispositivi commer-
ciali e quindi poco costosi), in quanto
l'incremento di velocità, a seconda del-

l'algoritmo utilizzato, è quasi lineare con
un numero di processori che va da
diverse decine a qualche centinaio (vi

sono in commercio computer paralleli

con 1024 processori). Certo l'architettu-

ra è ben più rigida di un sistema a

memoria condivisa (occorre allocare sta-

ticamente i processi sui processori), ma
di fronte all'economicità del sistema e
all'espandibilità pressoché infinita c'è

ben poco da discutere.

Il transputer

Nel 1984 la Inmos introdusse il primo
modello di transputer, tuttora l'unico

processore prodotto su scala industria-

le, progettato per la realizzazione di

computer ad architettura parallela. Co-
stituito essenzialmente da una CPU di

tipo convenzionale (CISC), una piccola

RAM statica molto veloce e 4 interfacce

seriali ad alta velocità, pur non ottenen-

do un successo immediato, la filosofia

del transputer ha lentamente conquista-

to la maggior parte dei costruttori di

elaboratori paralleli e di schede accele-

ratrici. Essenzialmente ciò è dovuto alla

facilità ed all’economicità necessarie

per realizzare un singolo nodo. Inoltre

come beneficio secondario, ma non
meno importante, la grande diffusione

di questo chip ha portato allo sviluppo di

una gran quantità di software per la

programmazione parallela (sistemi ope-
rativi, compilatori, librerie, ecc.) facil-

mente portabile da una macchina al-

l'altra.

Essenzialmente vi sono 3 famiglie di

transputer: T2, T4, T8. Mentre la prima

famiglia è a 1 6 bit le altre sono a 32 bit e

tra loro si distinguono per l’unità FPU di

cui è dotata la famiglia T8. Su un singolo

chip VLSI, il modello T800-30 (clock a 30
MHz) è dotato di una CPU da 1 5 Mip, un
coprocessore matematico in virgola mo-
bile a 64 bit che segue lo standard IEEE
754 ed è capace di 2.25 Mflop, 4 Kbyte

di memoria statica veloce da 33 ns ed

infine un hardware per le comunicazioni,

costituito da 4 link seriali (bidirezionali)

da 20 Mbit/s che operano in DMA senza

l'ausilio della CPU.
Caratteristica peculiare dei transputer

è la presenza di uno scheduler hardwa-

re per la gestione del multitasking AL-

L'INTERNO DEL CHIP, inoltre sia la

CPU che il coprocessore, nonché i 4
link possono operare in parallelo.

Contemporaneamente allo sviluppo

del transputer, la Inmos ha sviluppato

«Occam», un linguaggio per la program-

mazione parallela. In OCCAM un pro-

gramma è descritto come un insieme di

processi che possono operare concor-

rentemente e comunicare attraverso

«canali». Nel caso minimale, in OCCAM
un processo può essere anche un sem-
plice assegnamento di una variabile o la

chiamata di una procedura. Più processi a

loro volta possono essere eseguiti in

parallelo formando nel loro insieme un

processo parallelo che termina solo

quando sono terminati i processi di cui è

formato.

Il progetto del transputer è stato im-

postato sull'obiettivo di ottenere un pro-

cessore che realizzasse in maniera

semplice ed efficiente la concorrenza e

la comunicazione tra processi. Invece di

utilizzare un gran numero di registri e un

complesso insieme di istruzioni come
nei processori convenzionali, il transpu-

ter per ogni processo utilizza solo 6

registri e l'insieme di istruzioni è molto

semplice. I registri utilizzati da un pro-

cesso sono i seguenti:

— Workspace pointer che punta all'a-

rea di memoria dove sono contenute le

MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990 193



TRANSPUTER E OCCAM

ADPnetwork e i transputer:
una scheda di rete e tant'altro...

variabili locali (in genere la memoria
presente sul chip).

— Instruction pointer che punta alla

prossima istruzione che deve essere
eseguita.

— Operand register che viene utilizzato

nella formazione di istruzioni con ope-
rando.

— Tre registri di stack utilizzati nelle

operazioni aritmetiche, logiche e nelle

operazioni di «move» in memoria.
La scelta di utilizzare uno stack di soli

tre registri è maturata dopo l'analisi

statistica di una gran quantità di pro-

grammi, con l'obiettivo di ottenere il

miglior compromesso tra la compattez-
za del codice e la complessità di imple-

mentazione. I dati utilizzati frequente-

mente possono venire allocati nei 4
Kbyte di memoria interna. Tale memoria
consente accessi in un ciclo di clock
quindi ha una efficienza pari a quella di

un registro di un processore convenzio-

nale. L'insieme delle istruzioni è poi

stato pensato per ottenere una facile

compilazione e contiene poche istruzio-

ni. tutte con lo stesso formato, scelte in

modo da ottenere una rappresentazione

più compatta per le istruzioni più fre-

quentemente utilizzate nei programmi.
Ógni istruzione consiste in un singolo

byte diviso in due parti da 4 bit. I 4 bit

più significativi hanno funzione di codice

ed i rimanenti 4 bit hanno funzione di

dati. Questa rappresentazione permette
di avere 16 istruzioni ognuna con un
campo dati con valore da 0 a 15. Que-
ste sono utilizzate per codificare le più

frequenti istruzioni eseguite da un com-
puter (load, add, move, jump, ecc.).

Misure eseguite su programmi di co-

mune indirizzo hanno mostrato che cir-

ca il 70%-80% delle istruzioni eseguite

sono codificate con un singolo byte.

Molte di queste istruzioni sono eseguite

in uno o due soli cicli di clock del

processore (50, 40, 33 ns a seconda
della versione). Unitamente al fatto che
con un solo ciclo di fetch il transputer

può effettuare il caricamento di 4 istru-

zioni. ciò comporta una velocità di ese-
cuzione dei programmi assai elevata (15
Mips nel modello a 30 MHz).

Il transputer fornisce inoltre un effi-

ciente supporto del modello OCCAM !

della concorrenza e dei canali di comuni-
cazione. Lo scheduler hardware permet-
te ad un qualsiasi numero di processi di

essere eseguiti insieme in divisione di

tempo. Per rendere minimo l'overhead

introdotto dallo scheduling dei processi

tutte le allocazioni di memoria, in OC-
CAM. vengono calcolate a tempo di

compilazione, inoltre solo 3 dei 6 registri

vengono salvati in quanto non vi è biso-

gno di salvare lo stack. Lo stack non viene
salvato dato che ogni istruzione eseguita

Quest'articolo nasce soprattutto dall'e-

sperienza maturata durante tutta l'estate

appena terminata, attorno al «transputeri-

no» T222 utilizzato per realizzare l'appen-

dice HW della rete ADPnetwork per Ami-
ga prodotta da MCmicrocomputer: nelle

I

foto potete vedere i prototipi attualmente
realizzati (e felicemente funzionanti).

Contiamo di essere presenti allo SMAU,
nello stand di MCmicrocomputer. per

mostrarvi la rete ad alta velocità funzio-

nante e ormai pronta per una eventuale

successiva commercializzazione.

Come più volte indicato negli articoli

I

riguardanti ADPnetwork. la scheda di

rete in corso di realizzazione ha il compito
sia di effettuare trasferimenti ad alta

velocità tra un nodo e il successivo (tra

due nodi contigui «voliamo» a ben 20
megabit/sec), sia di effettuare il ricono-

scimento dei pacchetti smistando verso

l

l'Amiga quelli diretti al nodo in questione

j

dirottando sul nodo successivo quelli di-

retti altrove. L'architettura di rete di ADP-
network è infatti rigidamente circolare:

ogni macchina ha un collegamento dedi-

cato con la macchina precedente e con
quella successiva e quindi può iniziare a

trasferire dati in qualsiasi momento (sal-

vo temporanee situazioni di buffer pieni)

indipendentemente, cioè, dall'attività del-

;

le altre macchine sulla rete.

Il collegamento tra un nodo e il succes-

I sivo è effettuato proprio utilizzando i link

I

fisici di cui il transputer dispone: con un

|

link ci colleghiamo con la macchina suc-

cessiva, con un altro link con la macchina
precedente. Sul primo inviamo i pacchetti

in partenza o in transito, sul secondo

riceviamo i pacchetti per noi o da reinol-

trare. Su ogni scheda, come detto, il

transputer utilizzato è il T222. Architettu-

ra quindi a 16 bit e relativa memoria
indirizzabile limitata a 64 Kbyte. Nella

memora è presente il programma di

gestione scritto originariamente in OC-
CAM 2 che occupa appena 5 K mentre la

rimanente memoria è utilizzata per buffer

di ingresso, di uscita e di transito per i

pacchetti.

Per la comunicazione Transputer-Ami-

ga è utilizzato un link adapter (sempre di

produzione INMOS) che converte i fatidi-

ci 10 o 20 megabit/sec di un terzo link

fisico bidirezionate seriale del transputer

in una porta parallela ad 8 bit leggibili

attraverso il bus Amiga come una norma-
le cella di memoria. Sulla scheda pratica-

mente non c'è nient'altro. tranne natural-

mente il clock-generator a 5 MHz (molti-

plicato per quattro all'Interno del transpu-

ter stesso), un po' di logica per la decodi-

fica degli indirizzi sul bus Amiga e i driver

di linea differenziali per collegamenti an-

che molto lunghi tra una macchina e la

successiva. Il clock esterno a soli 5 MHz
è un altro punto forza del transputer:

infatti è possibile passare ad un chip più

veloce semplicemente sostituendo que-
st'ultimo, dato che l'effettiva frequenza

di clock è ottenuta internamente moltipli-

cando il clock esterno un certo numero di

volte.

Non c'è neanche una EPROM sulla

scheda, dato che il transputer (collegan-

do opportunamente un suo piedino a

massa o a Vcc) ha la possibilità di effet-

tuare il suo boot alternativamente da
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Il primo esperimento per realizzare la nostra

scheda di roto è stalo effettuato per una milletori.

La seconda versione aveva già il pettine e poteva
essere inserita nell'Amiga 2000. Il clock-genera-

tor era ancora su una schedina a parte. Qui a lato,

infine, la versione «quasi» definitiva.

ROM o da uno dei quattro link fisici di cui

è dotato. In pratica, dopo il reset della

scheda, il transputer attende (paziente-

mente) che qualcuno gli mandi su un link

il programma da eseguire, nella fattispe-

cie i processi di rete da lanciare in paralle-

lo. Ed è dunque l'Amiga stesso che. per
prima cosa, invia alla scheda la parte del
Software di Rete di ADPnetwork che
dovrà girare su questa. Ciò permette, tra

l'altro, anche facili upgrade del software
senza necessità di sostituire EPROM
sulla scheda. E poi considerate che la

stessa scheda di rete può essere utilizza-

ta anche come coprocessore per lo stes-

so 68000. date le sue capacità elaborati-

ve tutt'altro che indifferenti. Basta man-
dare come boot del transputer un file

invece che un altro e trasformare la

nostra scheda di rete in scheda coproces-
sore per svariate attività, dai calcoli mate-

matici a quelli grafici, o addirittura sonori

se consideriamo che in Amiga anche il

suono è assolutamente digitale.

Se poi non utilizziamo tutta la memoria
della scheda per i buffer ma ne riservia-

mo un pezzetto per un altro po' di codice,

sulla medesima scheda possono addirit-

tura coesistere i due mondi: mentre la

scheda manda, riceve e smista pacchetti,

utilizzando il quarto link fisico del transpu-

ter (tutt'ora da noi non utilizzato) ed un
altro link adapter. possiamo far girare

anche un po’ del software «da coproces-
sore» e rivolgerci alla scheda per ambe-
due i servizi. Fantastico, vero?

non vi lascia operandi significativi. Tut-

to ciò permette di ottenere un tempo
di scheduling inferiore al microse-
condo.

Quanto riportato sopra per il modello

T800 rimane valido anche per le altre

famiglie di transputer T4 e T2. con
l'ovvia differenza dovuta alla mancanza
del coprocessore matematico e l'archi-

tettura a 16 bit per la famiglia T2.

OCCAM e parallelismo

Per sfruttare, tutta la potenza di cal-

colo erogabile da un computer dotato di

più transputer occorre un linguaggio

che sia abbastanza potente e versatile,

da permettere una facile ed efficente

implementazione di programmi concor-

renti. Molti linguaggi tradizionali dal For-

tran. al Pascal, al C sono stati imple-

mentati (con le dovute aggiunte per la

parallelizzazione dei processi) sul tran-

sputer. ma il linguaggio principe per

questo processore rimane Occam.
Occam è un linguaggio particolare

che pur con i costrutti per la program-

mazione strutturata è considerato da
molti poco più che un Assembler, men-
tre altri (tra cui noi) lo giudicano un buon
linguaggio, se pur con alcune grosse

lacune.

Un programma in OCCAM come già

detto, può essere visto come una colle-

zione di processi sequenziali comuni-
canti. I processi pur essendo intinseca-

mente sequenziali possono essere ese-

guiti in parallelo e la comunicazione
avviene tramite canali punto-punto.

In OCCAM oltre ai tipi di dati standard

(bool. byte, integer, ecc.) ve ne sono
due particolari, «timer» e «chan». ri-

spettivamente delle variabili che fanno

riferimento ai timer interni ed ai canali di

comunicazione tra processi.

Per quanto riguarda le strutture dati,

soltanto gli array mono e multidimensio-

nali sono supportati e ciò è dovuto alla

necessità di allocare tutta la memoria
utilizzata dai processi a tempo di compi-
lazione. In OCCAM vi sono tre primi-

tive:

v: = e assegna l'espressione «e»

alla variabile «v»

c ! e spedisce in uscita l'espressio-

ne «e» sul canale «c»

c ? v riceve un valore per la variabi-

le «v» del canale «c».

Inoltre non esistono costrutti tipo be-

gin... end del Pascal o «{» ...«}» del C
ma per individuare l'inizio di un blocco

vengono utilizzate le regole di indenta-

zione, utilizzando per questa un offset

di due spazi. In Occam è il programma-
tore a decidere quali processi debbano
essere eseguiti in parallelo e questo
costringe il programmatore a dover
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estrarre il parallelismo, senza l'ausilio

del compilatore. I costrutti per esplicita-

re la forma di esecuzione sono:
SEQ sequenzializza l'esecuzione

dei costrutti seguenti.

PAR parallelizza l'esecuzione dei

costrutti seguenti.

Ad esempio:

SEQ
Processo 1

Processo2
Processo3

In questo caso il Processo2 viene
eseguito solo dopo che è terminata
l'esecuzione del Processol e termina
prima dell'inizio dell'esecuzione del Pro-

cesso3. Cosi ogni processo può utilizza-

re i dati eventualmente modificati dai

processi precedenti e può modificarli a

beneficio dei processi successivi.

Diversamente, per far eseguire i tre

processi in parallelo basta modificare il

precedente costrutto nel seguente
modo:

PAR
Processol

Processo2
Processo3

In questo caso sorge un problema
dovuto al non determinismo dell’elabo-

razione parallela. A priori non è possibile

sapere quale dei processi terminerà per

primo, quindi il terzo processo per ela-

borare i dati generati dai primi due do-

vrà in qualche modo eseguire una sin-

cronizzazione sui dati. In pratica ogni

processo può partire, ma per operare su
dati modificati da altri deve aspettarne
copia su di un canale di ingresso e per
mettere a disposizione i propri dati deve
utilizzare canali di uscita. In OCCAM
questo viene fatto tramite le primitive di

comunicazione sui canali.

Ad esempio, Processol potrebbe al

suo interno eseguire il comando di

uscita;

Canalel ! t*34

per eseguire sul canale (di nome «Cana-
lel») il valore di quella espressione,

mentre il Processo2 potrebbe eseguire:

Canalel ? v

per ricevere nella variabile v appunto il

valore di t*34.

All'Interno dei costrutti PAR e SEQ
possono essere utilizzati tutti i comandi
usuali (che in Occam sono processi),

quali assegnamenti, espressioni e co-

strutti per la programmazione struttura-

ta. quali IF, CASE. WHILE e FOR.

Oltre al costrutto convenzionale IF

OCCAM fornisce il costrutto ALT. Tale

costrutto permette di eseguire una scel-

ta sui canali di ricezione.

ALT
canalel ? Vari

Processol
canale2 ? Var2
Processo2
canale3 ? Var3
Processo3

Se vi è un solo canale pronto a rice-

vere ad esempio il primo, verrà esegui-

to il Processol. Se non vi sono canali

pronti, nessun processo sarà eseguito

e il transputer rimarrà in attesa di un
canale pronto. Se invece i canali pronti

sono almeno due, un solo processo
per volta sarà eseguito, senza la possi-

bilità di sapere a priori quale sarà l'ordi-

ne di esecuzione. In questo caso si

evidenzia nuovamente il non determini-

smo dell'elaborazione parallela. Questo
può essere controllato aggiungendo ad
ogni «Receive» del comando alternati-

vo una apposita guardia ovvero una
espressione booleana che abilita o me-
no i canali sui quali effettivamente ese-
guire l’ALT.

In generale non ha molto senso lan-

ciare più processi in parallelo su un solo

transputer se non ve n'è necessità in

quanto la velocità di esecuzione non
sarà maggiore, anzi sarà gravata anche
dall'overhead (seppur minimo) introdot-

to dallo scheduling dei processi. Questo
però non sempre è vero, basta guardare
io scheletro del programma seguente
che esegue calcoli sulla CPU. FPU. e

spedisce dati su tutti e 4 i link esterni

tutto in maniera concorrente (quasi...)

grazie alla struttura interna dei tran-

sputer:

PAR
Processo che esegue calcoli integer

Processo che esegue calcoli float

PAR i=1 FOR 4
Processo che spedisce dati sul canale (il

Dal programma sopra riportato si

prende spunto per introdurre altre due
caratteristiche di OCCAM. La prima è
che si possono definire array di canali e
utilizzarli come tali; la seconda il co-

strutto di replicazione. Un replicatore si

comporta in maniera simile ad un co-
strutto FOR, in questo caso però viene

valutato a tempo di compilazione e ren-

de il programma equivalente a questo:

PAR
Processo che esegue calcoli inleger

Processo che esegue calcoli float

Processo che spedisce dati sul canale |1]

Processo che spedisce dati sul canale (2]

Processo che spedisce dati sul canale [3]

Processo che spedisce dati sul canale [41

Termina qui questa breve introduzio-

ne ad OCCAM; per concludere riassu-

miamo quelle che sono luci ed ombre di

questo linguaggio. OCCAM è un lin-

guaggio che soffre delle limitazioni im-

poste dallo stretto legame con l’hard-

ware su cui è implementato. Riassumia-

mo di seguito le principali mancanze
imposte da questo legame:
— un solo canale di comunicazione
OCCAM può essere mappato su ogni

link fisico unidirezionale (si può ovviare

in maniera software programmando ap-

positi processi multiplexer);

— il programma parallelo è dipendente

dalla configurazione della rete di con-

nessione;
— non sono supportate le strutture dati

gerarchiche;

— non è supportata l'allocazione dina-

mica della memoria;
— non è supportata la ricorsione.

Con l'annuncio della Inmos di una
nuova famiglia di transputer denominata
HI parecchie delle limitazioni attuali di

OCCAM saranno superate. Ciò non to-

glie che per applicazioni di tipo particola-

re (calcolo scientifico, sistemi di control-

lo. elaborazioni grafiche, ecc.) OCCAM
si dimostra già da ora un ottimo linguag-

gio potendo contare su una efficenza (in

termini di occupazione di memoria) ed
una velocità non raggiungibili con altri

linguaggi di tipo convenzionale. Per con-

cludere diamo un riassunto delle carat-

teristihe hardware e software disponibili

con la prossima generazione di transpu-

ter e compilatori OCCAM.

Transputer HI:— commercializzazione prevista per il

1991;
— 100 Mip. 20 Mflop;— Link fisici 5 volte più veloci (100

Mbit/sec);— MMU con schema di protezione del-

la memoria.

Sistema di canali virtuali:

— Multiplexing hardware per la condi-

visione dei link fisici;

— High performance routing chip CI 04
per la realizzazione di reti a commuta-
zione di pacchetto.

Implementazione full OCCAM:
— canali many to one;
— allocazione/riallocazione dinamica
dei processi;

— gestione dinamica della memoria
con strutture dati gerarchiche;
— ricorsione.
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Panoramica sui virus del computer

di Stefano Toria (MC0170)

T
ra i problemi che si pongono a chi

si occupa di sicurezza di sistemi

informativi, un posto di rilievo è
occupato dai virus : termine introdotto

nel 1983 da Len Adleman (un collabora-

tore di Fred Cohen, che fu il primo a

teorizzare il funzionamento di un virus

[2 ]).

Il problema virus è rilevante nella defi-

nizione e nella gestione della sicurezza

dei sistemi informativi basati su perso-

nal computer, sicurezza che tuttavia

non è limitata alla protezione dai virus o
dagli altri analoghi fattori di rischio, cioè

dai programmi aggressori. Non è questa
la sede per una più ampia trattazione

dell'argomento della sicurezza dei per-

sonal computer e si rimanda quindi ai

numerosi testi disponibili.

Questo articolo si propone tre scopi:

dare una definizione dei diversi tipi di

programmi aggressori e descriverne il

comportamento; esaminare in dettaglio

i virus, con una serie di esempi tratti

dall'ambiente Ms-Dos; fornire una indi-

cazione di massima del rischio costitui-

to dai virus e di come tutelarsi.

Definizione di «virus»,
«cavallo di Troia», «verme»

Si definisce virus un programma che
ha la capacità di riprodursi introducendo

una copia di se stesso in un altro pro-

gramma. il quale diviene a sua volta

portatore di virus. Possiamo rappresen-

tare il funzionamento di un virus utiliz-

zando una simbologia che si avvicina ai

più comuni linguaggi di programmazio-

ne. Un esempio di struttura di un virus

è riportato in figura 1 [2],

Il funzionamento del virus è semplice.

La prima operazione eseguita dal pro-

gramma è il tentativo di infettare un
programma-oggetto non ancora infetto,

il programmatore che realizza il virus

sceglie un proprio criterio per stabilire

se un programma è già stato infettato.

Nell'esempio abbiamo usato un criterio

banale, e cioè che ogni programma in-

fetto deve iniziare con una riga che
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program virus :

=

{1234567;

subroutine infetta-programma-oggetto :=
{loop: file = programma-oggetto-a-caso;
if prima-riga-di-file = 1234567

then goto loop;
anteponi virus a file;
>

main-program :=
{infetta-programma-oggetto

;

goto fine;

fine: }

contiene «1234567». Una volta accerta-

to che il programma scelto è incontami-

nato. il virus lo infetta anteponendo una
copia di se stesso al programma. In

questo modo, quando quel programma
verrà eseguito, saranno eseguite per
prime le istruzioni del virus: il program-

ma cosi infettato è diventato esso stes-

so un portatore di virus e a sua volta

infetterà altri programmi.
Per contro, se il programma scelto a

caso dovesse risultare già infetto, la

procedura di infezione proseguirebbe
con la ricerca di un altro programma da
contaminare.

Si potrebbe obiettare che l'esempio

dato non è completo in quanto è indefi-

nito il comportamento del virus nel caso
che nel sistema su cui il programma
portatore viene eseguito non vi siano
programmi incontaminati; ma lo scopo
di questa trattazione non è di istruzioni

per guastatori informatici.

Al termine della procedura di infezio-

ne. il virus passa il controllo al program-
ma portatore (goto fine).

Il concetto di virus in sé non compor-
ta alcun elemento qualitativo. Tuttavia,

è grande il rischio che un virus sia a sua
volta portatore di un «cavallo di Troia».

Si definisce cavallo di Troia un pro-

gramma aggressore che nasconde la

sua presenza dietro le apparenze di un
programma innocuo o dichiaratamente

utile. A differenza del virus, il cavallo di

Troia non ha alcuna capacità di ripro-

dursi.

La possibile struttura di un program-
ma (ad es. una rubrica telefonica) che
contiene un cavallo di Troia è rappre-

sentata in figura 2. Apparentemente si

tratta di un normale programma che
gestisce una rubrica telefonica, ma in

realtà al termine della esecuzione di

ciascuna funzione del menu, viene ese-
guita una routine nascosta (il cavallo di

Troia) la quale controlla se una data

condizione si è verificata; potrebbe trat-

tarsi dello scadere di una data prestabili-

Figura 1

Esempio di virus.

ta, oppure di un numero predeterminato
di esecuzioni del programma che con-
tiene la routine. In ogni caso, se la

condizione si verifica (if innesco), allora

la routine compie il danno che il pro-

grammatore aveva predisposto (then

danneggia).

Tutto questo accade all'insaputa del-

l'utente, a cui viene consegnata una
versione compilata del programma, e
che non è quindi in grado di rendersi

conto del rischio che corre in quanto
ovviamente non vede per intiero la

struttura logica del programma stesso.

Accade quindi quasi sempre che l'uten-

te scopra che un dato programma con-
tiene un cavallo di Troia soltanto dopo
che questo ha svolto l'azione dannosa
prevista.

Una caratteristica comune ai virus e
ai cavalli di Troia è di avere bisogno di

un programma portatore. Nel caso del

virus, qualsiasi programma può divenire

portatore quando viene contaminato.
Nel caso del cavallo di Troia, l'immissio-

Figura 2

Esempio di cavallo

ne nel programma portatore deve, inve-

ce. essere effettuata da parte del pro-

grammatore che lo realizza.

La situazione purtroppo più frequente

è quella in cui coesistono un virus e un
cavallo di Troia (v. fig. 3).

In questo caso il programma svolge

due funzioni distinte: quella di infezione

tipica del virus, e il controllo del verifi-

carsi della condizione che dà l'avvio

all'azione dannosa, tipica del cavallo di

Troia.

Esiste una terza tipologia di program-

ma aggressore: è quella detta verme. Si

definisce verme un programma che si

riproduce in una rete di sistemi di elabo-

razione, trasmettendo una copia di se
stesso a uno o più sistemi collegati e
avviandone l'esecuzione [3]. Esso svol-

ge la propria azione esclusivamente in

un sistema distribuito. Un verme, attiva-

to su uno dei nodi di una rete, si avvale

delle funzioni di comunicazione con gli

altri sistemi della rete per avviare l'ese-

cuzione di una copia di se stesso su
ciascuno dei sistemi collegati. Ciascuno
dei vermi cosi originati svolgerà poi la

stessa operazione, causando la propa-

gazione di un programma che può sfug-

gire al controllo dei gestori di ciascuno
dei sistemi collegati in rete. La situazio-

ne ipotizzata è potenzialmente disastro-

sa. Un esempio basti a confermare que-

sta affermazione: il 2 novembre 1988
Robert T. Morris Jr.. uno studente della

Cornell University statunitense, attivò

un verme su uno degli elaboratori del

MIT, passando per una delle connessio-

ni tra il MIT e la Cornell. Sfruttando

alcune particolarità del sistema Unix,

nel giro di otto ore il verme di Morris si

propagò su circa 6.000 sistemi collegati

alla rete DARPA Internet, causando ral-

program rubrica :

=

l

subroutine danneggia :=

{qualsiasi danno si voglia compiere)

subroutine innesco :=

{if condizione-prestabilita
then return(true)

;

else return ( false)

;

main-program :=

{loop: presenta menù;
if scelta-fine then goto fine;
esegui funzione scelta;
if innesco then danneggia;
goto loop;

fine: }

200 MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990



PANORAMICA SUI VIRUS DEL COMPUTER

program bad-virus :

=

{01234567;

subroutine infetta-programma-oggetto :=
{loop: file = programma-oggetto-a-caso;
if prima-riga-di-file = 01234567

then goto loop;
anteponi virus a file;

>

subroutine danneggia :=
{qualsiasi danno si voglia compiere}

subroutine innesco :=

{if condizione-prestabilita
then return(true)

;

else return ( false )

;

>
main-program :=

{ infetta-programma-oggetto;
if innesco then danneggia;
goto fine;
}

fine: }

lentamenti e in molti casi interruzione

del servizio sui sistemi colpiti. Il costo
degli effetti di questo verme è stato
stimato in quasi cento milioni di dollari

tra ore di lavoro specialistico per l'identi-

ficazione e la eliminazione del verme su
tutti i sistemi colpiti e disservizi all'uten-

za degli stessi sistemi. Morris é stato

condannato a tre anni di arresto, una
multa di $10.000 e 400 ore di lavoro a
favore della collettività (41 [9].

L'utente di personal computer
e i virus

Vedremo più avanti che esistono di-

verse decine di tipi di virus, e la lista è
destinata ad allungarsi. Prima di esami-
nare i modi in cui il problema si pone in

concreto, esaminiamo in breve alcuni

principi generali.

1.

Diffusione di virus: un virus si dif-

fonde quando viene eseguito il pro-

gramma portatore. È specificamente ri-

chiesta l'esecuzione di un programma:
non si può diffondere un virus semplice-

mente perché viene listata la directory

di un disco, oppure perché viene stam-
pato il file che contiene le istruzioni del

programma, a meno che la stampa del

file di istruzioni non venga effettuata

eseguendo un programma presente sul-

lo stesso dischetto, e che questo pro-

gramma non sia portatore di virus. In

genere, comunque, l'unica possibilità

perché un virus si diffonda è che venga
eseguito il programma che lo contiene.

Questo include anche il sistema operati-

vo: che sia il Dos oppure il Finder. se si

preleva il sistema operativo da un disco

Figura3
Virus portatore di

cavallo di Troia-

Che non è quello che viene comu-
nemente utilizzato per questa operazio-

ne. si deve considerare la possibilità

che esso sia infetto.

2. Latenza del virus: un virus può
raggiungere uno specifico sistema in

diversi modi ma sempre per esecuzione

del programma che lo trasporta. Una
volta che si sia impiantato in un siste-

ma. esso agirà secondo le modalità

previste da chi lo ha realizzato. In parti-

colare. è possibile che per an certo

periodo il virus non dia alcuna manife-

stazione della propria presenza. Questa
latenza non è dovuta al caso ma spesso
si tratta di un artificio voluto da chi ha

realizzato il virus: per un dato periodo il

virus si limita a replicarsi, attaccando
uno o più programmi ogni volta che
viene eseguito. Se il portatore del virus

è uno dei moduli del sistema operativo

(ad esempio COMMAND.COM per il

Dos) le infezioni saranno molte e ripetu-

te. In questo modo il virus può diffon-

dersi anche piuttosto rapidamente, sia

sullo stesso sistema ospite che anche
su altri sistemi, se l'utente del sistema
infetto distribuisce ad altri copie di di-

schetti infetti.

3. Attivazione del virus: si è detto
che il caso più frequente è quello del-

l'abbinamento di un cavallo di Troia a un
virus. Allo scadere del periodo di laten-

za. l'esecuzione di un programma porta-

tore del virus scatena gli effetti del

cavallo di Troia. Questi possono essere
i più disparati: dalla scrittura di messag-
gi sul video, alla formattazione del disco
fisso del sistema ospite.

4. Protezione dal virus: nella maggior

parte dei casi, a tutt'oggi, la protezione

è realizzata esclusivamente a posteriori.

Dopo che un virus ha colpito con gli

effetti del cavallo di Troia che contene-
va. l'utente cerca in qualche modo di

ricostituire il proprio patrimonio di infor-

mazioni. Il danno può essere più o me-
no grande, a seconda del tempo che
richiede tale ricostituzione; un danno
limitato nel caso che l'utente avesse
effettuato di recente un back-up dei

propri dischi; danni più ingenti quando i

dati debbano essere ricostruiti manual-
mente. Inoltre, un sistema già colpito

da un virus può reinfettarsi, e anche
questa eventualità dovrà essere tenuta

in considerazione.

Più avanti presenteremo uno schema
di protezione elementare, ma tuttavia

tale da garantire una sufficiente tutela

dal rischio di danneggiamento del patri-

monio informativo.

Struttura e descrizione dei virus
maggiormente diffusi

Nel mese di febbraio 1989, un artico-

lo pubblicato sulla rivista «Computer-
world» a firma di John McAfee, presi-

dente della «Computer Virus Industry

Association», faceva riferimento ai sei

virus più diffusi, precisando nel contem-

po che il numero di virus noti, pari a

sette nel febbraio 1988, era salito nel

frattempo ad oltre 30 (10].

Prendeva così avvio quella che pos-

siamo definire «epidemiologia informati-

ca». la quale ha mutuato dalla scienza

medica buona parte della terminologia.

Come la microbiologia, infatti, distingue

tra «ceppi» e «varianti» di virus biologi-

ci. anche per i virus informatici si adot-

tano gli stessi termini per definire ri-

spettivamente un determinato tipo di

programma-virus, identificabile dal suo
comportamento, e le varianti successi-

vamente sviluppate a partire dal tipo

originario.

L'avere mutuato queste denominazio-
ni ha costituito allo stesso tempo un
vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio

consiste nell'avere a disposizione una
terminologia già consolidata, senza la

necessità di svilupparne una ex novo.

Lo svantaggio è dato dal fatto che l'uso

di questa terminologia, spesso citata a

sproposito da persone non corretta-

mente informate né in medicina né in

informatica, ha determinato una confu-

sione nel pubblico il quale, sottoposto a

un bersagliamento di informazioni sul-

l'AIDS da un lato e sui virus informatici

dall'altro, può aver assimilato tra di loro

due fatti totalmente estranei quali la

diffusione di un problema che riguarda

la sicurezza delle informazioni e la diffu-

sione, ben più grave e preoccupante, di
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una patologia umana attualmente incu-

rabile.

L'elenco completo dei virus noti nel-

l'ambiente Ms-Dos, pubblicato sul nu-
mero di agosto del «Virus Bulletin».

comprende 93 diversi ceppi virali esami-
nati o in corso di studio, più altri 18 di

cui si ha notizia, ma che non è ancora
stato possibile esaminare. I numeri co-
incidono più o meno con quelli riportati

da altre liste, ma poiché ciascun ricerca-

tore adotta un proprio criterio di classifi-

202

cazione. accade che alcuni considerino

ceppi autonomi quelli che per altri sono
varianti, e viceversa. Tuttavia si può
tranquillamente affermare che esistono
oltre 110 tipi diversi di virus conosciuti.

Non esiste ancora una tassonomia
ufficiale dei virus, e pertanto accade
che lo stesso programma sia conosciu-
to con nomi diversi. In molti casi i nomi
derivano dagli effetti apparenti del virus

(è il caso di «PingPong», «Cascade», e
altri), oppure dai messaggi che il pro-

gramma scrive sul video («Datacrime»,
«Den Zuk», etc.). o ancora dalla prove-

nienza geografica del virus o dal luogo

di prima identificazione («New Zea-
land», «Jerusalem». «Lehigh»). Un di-

verso criterio di denominazione fa uso
della dimensione in byte del virus, stabi-

lita come incremento della lunghezza

del programma portatore in seguito al-

l'infezione. Questo criterio viene utiliz-

zato a volte in aggiunta al precedente,

altre volte in alternativa; in questo mo-
do, il virus Datacrime è noto anche
come 1280 e il Traceback come 3066.
mentre i virus 405 e 800 non hanno
altro nome all'infuori della propria lun-

ghezza.

L'esame di un virus richiede che il

programma portatore sia confrontato

con una versione non infetta dello stes-

so programma, per isolare quelle che
presumibilmente sono le istruzioni che
costituiscono il virus. Si procede quindi

a disassemblare il virus per studiarne il

comportamento e stabilire tre cose: il

meccanismo di riproduzione, il criterio

di attivazione degli eventuali effetti dan-
nosi (se il virus contiene un cavallo di

Troia), e quale sia il danno che l'even-

tuale cavallo di Troia può compiere. Si

cerca quindi di identificare una stringa

unica di ricerca, detta «firma», che con-

senta di distinguere il virus oggetto di

studio da tutti gli altri possibili program-
mi: in questo modo diviene possibile

determinare se un programma generico

è infetto da un dato virus controllando

se all'interno del programma sospetto è
presente la firma specifica di quel parti-

colare virus.

Il primo virus di cui si ebbe notizia in

Italia fu il PingPong. Sembra che sia

stato sviluppato da un ignoto studente
del Politecnico di Torino, e anche se un
rappresentante dello stesso Politecnico,

in un convegno sui virus tenutosi lo

scorso anno a Milano, avrebbe afferma-

to il contrario, il virus è noto all'estero

come «Italian virus».

Si tratta di un virus che infetta il boot
sector, cioè il settore iniziale di un di-

sco, che contiene l'immagine del pro-

gramma di caricamento del sistema
operativo. Il virus occupa l'intero boot
sector e un cluster nell’area dati, il

quale viene marcato nella prima copia

della File Allocation Table (FAT) come
«bad cluster». Il virus si installa aggan-
ciando la funzione Int 13H del BIOS,
che gestisce l'input/output su disco, si

attiva ad ogni richiesta di lettura da

disco, e controlla periodicamente (per

circa un secondo ogni mezz'ora) se de-

ve essere attivata l'immagine sul video.

L'immagine consiste in una «pallina» (il

carattere 07H) che si sposta diagonal-

mente sul video, «rimbalzando» contro i
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bordi e contro determinati caratteri. Al-

l'infuori del periodo di attivazione del-

l'immagine. tuttavia, il virus è perma-
nentemente in controllo del sistema,

poiché intercetta la funzione di lettura

da disco e, in determinate condizioni, si

riproduce trasferendo una copia di sé su
dischi non infetti.

La versione originale del PingPong
contiene un errore che ne rende impos-
sibile il funzionamento sui microproces-
sori 80286 e 80386. Su queste macchi-
ne, l'attivazione del virus causa un loop

infinito che blocca il sistema. Una va-

riante del virus è stata modificata in

modo da funzionare anche su macchine
286 e 386.

Il virus Lehigh fu identificato alla Le-

high University nel novembre 1987. Si

trasmette utilizzando come portatore lo

shell del sistema Ms-Dos, COMMAND
.COM, di cui sfrutta uno spazio disponi-

bile (lo stack) e che pertanto non cresce
in dimensione. Ad ogni esecuzione di

COMMAND.COM (e quindi ad ogni co-

mando dato al Dos tramite la tastiera o
da un file batch) il virus si attiva per

tentare l'infezione di una nuova copia di

COMMAND.COM, ad esempio in un di-

schetto appena inserito nell'unità A o B.

Dopo la quarta infezione, il virus distrug-

ge il contenuto del disco contenuto
nell'unità centrale. La distruzione viene

effettuata riscrivendo i primi 32 settori

successivi al boot sector. Dato il ristret-

to tempo intercorrente tra l’infezione e
la distruzione dei dati, è probabile che il

Lehigh passi inosservato all'utente. Esi-

ste una variante del Lehigh che si attiva

dopo dieci infezioni anziché quattro.

Il virus Yale o Alameda fu isolato al

Merritt College di Alameda, California,

nel 1987. Si compone di un boot sector,

e infetta soltanto dischi removibili da 5"

1/4 contenuti nell'unità A. Anche questo
virus blocca il funzionamento di macchi-

ne 286 e 386; si replica in occasione di

un warm boot (Ctrl-Alt-Del), trasferendo

una copia di se stesso sul boot sector

del disco contenuto nell'unità A, ma
soltanto se si tratta di un disco da 5" 1/

4», 360 Kb. Il virus contiene le istruzioni

per la formattazione della traccia 39
testina 0. ma sembra che tali istruzioni

non vengano mai attivate.

Un caso interessante di virus è il

Brain. Si tratta di uno dei virus più

comunemente osservati, ma non è que-

sta la particolarità che lo rende interes-

sante; la peculiarità di questo virus con-

siste in due caratteristiche; è stato il

primo virus di cui siano stati identificati

gli autori, avendo essi lasciato il- proprio

nome e indirizzo tra le istruzioni del

virus (Brain Computer Services, 730 Ni-

zam block, Allama Igbal Town, Lahore,

Pakistan), ed è anche il primo virus che

sia stato scritto in modo da tentare di

sfuggire deliberatamente all'identifica-

zione. Si tratta anche di uno tra i primi

virus di cui si ebbe notizia, dato che le

prime manifestazioni della sua presenza
risalgono al 1986.

Il Brain consiste in un boot sector e
tre cluster (6 settori) marcati «bad clu-

sters» nella FAT. Il primo di questi set-

tori contiene l'immagine dell'originario

boot sector del disco; la versione origi-

nale di questo virus colpisce soltanto i

dischi removibili da 5" 1/4, 360 Kb.

Il dispositivo di schermatura per im-

pedirne l'identificazione è piuttosto in-

gegnoso: qualsiasi richiesta di servizio

al sistema operativo che possa determi-

nare la lettura del boot sector viene

ridiretta verso quel settore in cui il virus

ha depositato la copia del boot sector

originario. Pertanto, l'utente ritiene di

vedere il settore 0 della traccia 0 ma in

realtà vede il contenuto di una diversa

zona del disco, mentre gli viene nasco-
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sto il vero boot sector, che contiene le

istruzioni del virus (peraltro facilmente

identificabili in quanto contengono in

chiaro la dicitura «(c)Brain»).

Un virus piuttosto diffuso è il Casca-
de. Di questo programma esiste anche
una versione non infettiva (che pertanto

non è un virus), che manifesta gli stessi

effetti sul video. Anche questo virus

possiede una caratteristica singolare, in

quanto contiene le istruzioni per identifi-

care se l'elaboratore su cui viene ese-

guito è una macchina IBM o meno; se
si tratta di un PC IBM, o di un XT o AT o
PS/2, non viene eseguita alcuna infezio-

ne, su diverse macchine, invece, il pro-

gramma procede all'infezione come ve-

dremo tra poco. Questo particolare

comportamento del virus fa riflettere

sulle sue possibili origini. Potrebbe es-

sere il primo sintomo di una «guerra

batteriologica» tra concorrenti sul mer-
cato dell'Informatica, ma in ogni caso,

anche volendo limitare al massimo le

ipotesi futurologiche, è la prima indica-

zione della possibilità che i virus siano

costruiti con un preciso obiettivo, anzi-

ché semplicemente per colpire quanti

più sistemi riescono a raggiungere.

La versione originale del Cascade
consiste in due varianti, l'una da 1701 e

l'altra da 1704 byte. Nella prima l'identi-

ficazione dei sistemi IBM non funziona;

la seconda è stata leggermente modifi-

cata per togliere alcuni errori, ma in ogni

caso sembra che l'ignoto programmato-
re non sia riuscito a ottenere il corretto

funzionamento del controllo.

L’infezione avviene senza fare uso
delle funzioni del Dos, forse per evitare

che il virus venga identificato dai dispo-

sitivi software di protezione che control-

lano appunto le intercettazioni agli inter-

rupt (accenneremo più avanti ad alcuni

di questi dispositivi). In ogni caso, l'infe-

zione avviene soltanto se la data di

sistema è compresa fra ottobre e di-

cembre 1988, oppure se l'anno è 1980
(che indica che l'utente non ha inserito

la data e l'ora e che l'elaboratore è privo

di orologio perpetuo). Portatori del virus

sono tutti i file .COM, ivi incluso COM-
MAND.COM.
Una volta installato, Cascade verifica

nuovamente la data: e al di fuori del

periodo indicato, quindi prima dell'otto-

bre 1988 e dopo il dicembre dello stes-

so anno, attiva la modifica dei dati sul

video. Questa modifica, che ha valso il

nome al virus, consiste nel trasportare

verso il basso i caratteri presenti sullo

schermo, che sembrano quindi «cade-
re» e «ammucchiarsi» sul bordo inferio-

re del video.

Il virus non ha alcun altro effetto sui

dati; esiste tuttavia una variante che si

attiva unicamente nei mesi tra ottobre e

dicembre di qualsiasi anno ad eccezione
del 1 993, e che formatta la traccia 0 del

primo disco fisso incontrato.

Il virus noto come Dark Avenger fa

parte di un gruppo di virus che si presu-

mono sviluppati in Bulgaria. (Abbiamo
già trattato, in un precedente articolo,

l'argomento deila «fabbrica dei virus»

che sembra essersi instaurata in Bulga-

ria). Il funzionamento del Dark Avenger
è piuttosto complesso. Si tratta di un

virus che si avvale come portatori di file

.COM e .EXE, aumentandone la lun-

ghezza di 1800 byte. Una volta installa-

to. il virus intercetta alcune tra le princi-

pali funzioni del Dos. tra cui la Int 21

H

che svolge molti dei servizi relativi ai

file. Anche operazioni apparentemente
innocue come la copia di un file da un

disco a un altro, o da una directory

all'altra, oppure il semplice cambio del

nome di un file, possono provocare
l'infezione. Questa caratteristica rende il

Dark Avenger estremamente infettivo

ed è la causa della grande diffusione

che ha avuto questo virus.

L'attività del virus procede con l'infe-

zione di qualsiasi programma oggetto

che riesce a raggiungere, sia .COM che
.EXE. Ad ogni infezione riuscita il pro-

gramma incrementa di una unità un
contatore. In un caso su sedici, inoltre,

dopo l'infezione il virus punta casual-

mente a un settore dell'area dati del

disco da cui è stato prelevato il pro-

gramma portatore; se poi il contatore è
arrivato a 15, prima di riportarlo a 0 il

virus distrugge il contenuto del settore

appena selezionato. Questa azione può
provocare la perdita di informazioni.

Tra le istruzioni del virus sono leggibili

anche delle frasi, le quali, però, non
vengono mai scritte sul video. Il creato-

re del virus fa riferimento a se stesso

come «Dark Avenger» (il «Vendicatore

Oscuro», da cui il nome del virus);

inoltre c'è una citazione da un album di

un gruppo musicale inglese, e il nome
di battesimo di una persona non meglio

identificata.

Un altro virus piuttosto comune è il

Den Zuk (in olandese: la ricerca). Sem-
bra che sia originario dell'Indonesia, ed
è noto sin dal settembre 1988. Il porta-

tore dell'infezione è il boot sector dei

dischetti da 5" 1/4, 360 Kb. il quale

viene ricoperto con le istruzioni di avvio

del virus anche se il disco soggetto
all'infezione non contiene sistema; il

resto del virus è contenuto nella traccia

40, normalmente non utilizzata. Quando
viene effettuato il boot da un disco

infetto, compare la scritta violetta «DEN
ZUK». nei modi grafici CGA, EGA o

VGA; la scritta si forma entrando simul-

taneamente da destra e da sinistra, e
scompare rapidamente.

Il virus sopravvive a un warm reboot;

la versione originaria del programma
non aveva effetti dannosi, e anzi sem-
bra che sia stato scritto a scopi utili.

Infatti oltre a procedere all'infezione dei

dischi non infetti, il Den Zuk provvede

anche alla ricerca (da cui il nome) e alla

eventuale rimozione dei virus dei ceppi

Brain e Ohio.

Il criterio seguito dal realizzatore del

Den Zuk sembra essere stato che gli

utenti per lo più non possiedono le

cognizioni tecniche sufficienti ad avve-

dersi del fatto che il proprio sistema è

stato contaminato da un virus, che nella

maggior parte dei casi non prestano

sufficiente attenzione a questa possibili-

tà ed è quindi opportuno che se ne
occupi qualcuno al loro posto.

Mentre si può in parte concordare
sulla premessa, non possiamo assoluta-

mente condividere la conseguente linea

di azione dell'ignoto programmatore. Il

motivo è semplice: una volta sviluppato

e messo in circolazione un programma
autoreplicante, cioè un virus, non si può
prevedere quale uso verrà fatto di tale

programma; lo dimostra il fatto che
esiste una variante del Den Zuk che

dopo un dato numero di warm reboot

procede alla formattazione del disco da

cui è avvenuto l'ultimo reboot, il cui

contenuto va quindi irrimediabilmente

perduto.

Il programma «benigno» è divenuto

«maligno» per volontà di qualcuno che
certamente non è l’originario realizza-

tore.

Tra la fine di settembre e l'inizio di

ottobre dello scorso anno, si è molto

parlato di virus in seguito alla scoperta

del Datacrime. Questo che è uno dei

più maligni tra i virus noti, esso rimane

latente fino al giorno successivo al 12

ottobre, limitandosi ad infettare tutti i

files .COM ad eccezione di quelli il cui

nome contiene una «D» in settima posi-

zione, e quindi anche COMMAND
.COM. Nel 1989 il 12 ottobre, che negli

Stati Uniti corrisponde al «Columbus
Day» (la data della scoperta dell'Ameri-

ca), cadeva di giovedì, e pertanto il

giorno successivo era un venerdì 13.

Molto è stato detto a sproposito sul-

l'origine. sul funzionamento e sullo sco-

po di questo virus, anche perché —
come si è detto — il virus è particolar-

mente aggressivo.

Quando si attiva, sul video compare la

scritta

DATACRIME VIRUS
RELEASED: 1 MARCH 1989

e viene avviata la formattazione a basso
livello del disco fisso.

Per la caratteristica data di attivazio-

ne, il virus Datacrime è stato erronea-

mente chiamato anche «Venerdì 13»;
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II virus «Dan Zuku. originariamente prodotto come strumento di identificazione ed elimina-

zione di altri virus, è stato poi reso distnjttivo da un ignoto hacker.

questo è invece uno dei nomi con cui è
noto un altro diffusissimo virus, il Jeru-
salem. Il virus, originario di Israele da
cui il nome, infetta sia i .COM che gli

.EXE; questi ultimi, a causa di un errore

nel meccanismo di replicazione, vengo-
no infettati ripetutamente. L’effetto più

direttamente visibile del Jerusalem è la

trasposizione di un gruppo di caratteri

sul' video: tutto ciò che si trova tra la

riga 5 colonna 5 e la riga 1 6 colonna 1

6

viene spostato in alto di due righe,

lasciando uno spazio vuoto in basso. Un
altro effetto visibile della presenza del

virus è dato dal rallentamento che l'ela-

boratore subisce mezz'ora dopo l'infe-

zione.

Tuttavia, se l'infezione avviene quan-
do la data del sistema è posta al giorno

13 in un mese in cui tale giorno cade di

venerdì, il virus cancella dal disco ogni

programma di cui l'utente chiede l'ese-

cuzione.

La variante Jerusalem-B è probabil-

mente il virus più diffuso in assoluto. In

molti casi non si trasmette ai file .EXE,

mentre sembra che aggredisca i .SYS e
i segmenti di programma oggetto (.OVL
e simili).

•-

Il virus Jerusalem e le sue varianti

discendono da tre versioni di uno dei

primi virus sviluppati, il Suriv. Questo
virus è interessante in quanto sembra in

grado di autoaggiornarsi: quando un
programma portatore viene aggredito

da una versione di Suriv che riscontri la

presenza di una versione precedente,
tale versione viene rimossa e sostituita

con la più recente [7],

L'ultimo virus che tratteremo è il

New Zealand o Stoned. li veicolo che
questo virus utilizza per propagarsi è il

boot sector, con una particolarità: nel

caso dei dischi fissi viene infettato il

master boot record, quello che contiene

la tavola delle partizioni in cui il disco

stesso è suddiviso.

Apparentemente il virus non è stato

progettato per danneggiare, limitandosi

a scrivere Sul .video «Your PC is now
stoned» (il-'tuo

-

PC ha'fumato hashish);

tuttavia l’autore— uno studente di Wel-
lington — si è preoccupato di non dan-

neggiare alcuna area di disco che possa
contenere dati, ma non ha tenuto conto
della possibilità che un disco contenga
oltre 360 Kb di memoria.

Infatti, il boot sector originario viene

sostituito con quello tipico del virus, e
viene archiviato nella traccia 0, testina

1. settore 3, che in un dischetto da 360
Kb è il settore finale della directory, che
raramente conterrà riferimenti a file; ma
in un disco da 1 ,2 Mb lo stesso settore

è il terzo della directory, ed è probabile

che in questo caso il virus risulti distrut-

tivo (se il disco contiene più di 32 file).

Come difendersi

L'aspetto più grave del problema vi-

rus consiste nel fatto che la comunità
mondiale degli utenti di personal com-
puter si rifiuta di affrontare il problema.
Disinformati dalla stampa non specializ-

zata, gli utenti minimizzano il problema

anche perché in molti casi gli effetti dei

virus si limitano ad azioni infantili, risibili,

poco dannose: scritte poco serie quali

«Your PC is now stoned», oppure «palli-

ne» che rimbalzano, caratteri che «ca-

dono» in fondo al video, musichette, e
cose simili.

A nostro parere, invece, i virus costi-

tuiscano un problema molto grave e
urgente, per due ragioni: perché esisto-

no virus estremamente distruttivi e ma-
ligni e in ogni caso non è impossibile

costruirne e dare loro ampia diffusione;

e perché gli stessi utenti che minimizza-

no il problema non soltanto non sono in

grado di riconoscere l'assalto di un virus

da una loro manovra errata, ma proba-

bilmente non sanno nemmeno quali so-

no i comportamenti che possono porta-

re ad essere vittime dell'assalto di un
virus.

•Si pensi ad esempio ad un virus biolo-

gico, che colpisca quindi gli esseri vi-

venti, che sia infettivo al 100% e si

trasmetta in occasione di qualsiasi con-

tatto fra gli organismi, rimanendo laten-

te — ma infettivo — per una settimana,

senza manifestazioni visibili, e quindi

uccidendo istantaneamente il proprio

ospite, con una mortalità anch'essa pari

al 100%. Qualora un virus del genere

dovesse realmente svilupparsi, in breve

tempo resterebbero in vita soltanto gli

abitanti di pochi remoti villaggi, tagliati

fuori dal flusso mondiale delle comuni-
cazioni: il resto dell'umanità sarebbe

rapidamente e totalmente cancellato.

Un virus informatico con analoghe

caratteristiche potrebbe mettere in gi-

nocchio buona parte delle attività che
comportano il trattamento di informa-

zioni. Ma senza giungere a esemplifica-

zioni estreme, è necessario che si sta-

bilisca la mentalità secondo cui un pro-

gramma che ottiene in qualche modo
l'accesso a un sistema di elaborazione

di dati, senza che il legittimo utente del

sistema ne sia a conoscenza, è comun-
que un aggressore e un fattore di ri-

schio: anche se poi lo stesso program-

ma si limita a far rimbalzare una pallina

sul video.

Cosa deve fare un utente, per evitare

che il proprio personal computer sia

aggredito da un programma sconosciu-

to? Fino a poco tempo fa la risposta

era: «Non utilizzare alcun programma
che non sia stato regolarmente acqui-

stato in scatola sigillata, ed eseguire

regolarmente una copia dei propri dati».

La situazione adesso è leggermente
cambiata, da quando la Aldus Corpora-

tion, uno dei principali produttori mon-
diali di software, ha distribuito inavverti-

tamente una nuova versione di un pro-

prio prodotto (il Freehand) infetto da un
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virus. Come questo sia stato possibile,

verrà esaminato in un prossimo articolo

in cui verranno dettagliatamente esami-

nati i percorsi che l'infezione può segui-

re nel diffondersi.

È importante tuttavia che ogni utente

salvaguardi il proprio patrimonio infor-

mativo tenendo presente una semplice
regola: nessun programma, da qual-

siasi fonte provenga, è sicuramente
immune da contaminazione virale.

Questa norma vale per i programmi di

uso professionale come per quelli di

uso domestico; vale per il software
acquistato in negozio e maggiormente
per quello copiato in modo più o meno
legale. Vale anche per il software prele-

vato da BBS e gruppi di utenza.

Ciò significa che non si deve utilizzare

nessun nuovo programma? Certamente
non è questo il senso della nostra affer-

mazione; l’utente deve apprendere non
a scartare i nuovi programmi che gli

vengono sottoposti, ma a sperimentarli

in modo responsabile. In una grande
azienda, che può permettersi il costo,

dovrà esistere un «ambiente sterile»,

costituito da uno o più personal compu-
ter dedicati esclusivamente alla speri-

mentazione dei nuovi programmi. L'u-

tente individuale, che non può permet-
tersi di acquistare un secondo personal

computer su cui sperimentare i pro-

grammi. dovrà seguire alcune elemen-
tari norme di sicurezza, che qui riportia-

mo in sintesi.

1 ) Cercare di acquisire un minimo di

dimestichezza con il proprio elaborato-

re, e con ciò che esso contiene, in

modo da farne un uso razionale e non
cieco. Senza dover divenire un program-
matore, l'utente può informarsi su co-

me funziona il proprio computer, come
vengono registrati i dati sui dischi, che

convenzioni e che nomi vengono utiliz-

zati. etc..

2) Strutturare le informazioni nel pro-

prio elaboratore in modo da mantenere
ben separati e distinti i programmi e le

informazioni su cui tali programmi ope-
rano. Per questa operazione gli utenti

meno esperti potranno richiedere l'assi-

stenza di uno specialista; tuttavia è es-

senziale che dati e programmi restino

sempre e comunque separati e rapida-

mente identificabili per le operazioni qui

di seguito descrìtte. Inoltre, per tutelarsi

dalla possibilità che il proprio sistema
sia colpito da un virus che si trasmette
attraverso il boot sector e quindi attra-

verso il sistema operativo, si dovrà con-

servare un dischetto contenente una
copia sicuramente «pulita» del sistema
operativo, possibilmente ottenuta da un
disco originale e sigillato. Tale dischetto

non dovrà mai essere utilizzato per nes-

sun motivo, salvo per il recupero da
un'infezione virale. Inoltre dovrà essere
conservato protetto contro la scrittura,

e la protezione non dovrà mai essere
rimossa, con l'avvertenza che la dispo-

nibilità di un simile dischetto in molti

casi è l’unica possibilità di recupero da
un attacco distruttivo di un virus.

3) Eseguire regolarmente la copia su

dischi removibili del contenuto del disco

fisso. Questa operazione non dovrà es-
sere eseguita in blocco sull'intero disco,

ma separatamente per ciascun raggrup-

pamento di file (dati o programmi); in

questo modo le copie successive alla

prima richiederanno tempi inferiori, in

quanto non è necessario ripetere le

copie di ciò che presumibilmente rima-

ne invariato (i programmi) ma sarà suffi-

ciente copiare ciò che varia periodica-

mente (i dati). Inoltre, se per qualsiasi

ragione è necessario prelevare il conte-
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nulo delle copie, è facilitata l'identifica-

zione di ciò che si cerca.

4) Le copie debbono essere eseguite

secondo criteri che consentano di mas-
simizzare il risultato, minimizzando il

tempo per ottenerlo. È necessario poter

disporre di più versioni successive degli

stessi dati; non si dovrà pertanto riutiliz-

zare lo stesso gruppo di dischetti per

sovrapporre alla precedente una nuova
copia, ma si dovranno usare a rotazione

due o tre serie diverse di dischetti,

ciascuna delle quali dovrà essere corre-

data della indicazione della data in cui vi

è stata registrata una copia; i dischetti

da utilizzare saranno sempre quelli che
portano la data più vecchia. Se si dispo-

ne di un programma di copia di sicurez-

za che consente le copie c.d. incremen-
tali. ossia dei soli dati aggiunti o modifi-

cati dopo l'ultima copia, sarà preferibile

farne uso.

5) Prima di provare un nuovo pro-

gramma. conviene fare una copia extra,

e tenere strettamente sotto controllo il

funzionamento del sistema: al primo
verificarsi di comportamenti inconsueti

(modifiche al video, rallentamenti, inat-

tesa attività del disco fisso o dell'unità

di lettura del disco removibile. etc.) si

dovrà interrompere il lavoro, spegnere
completamente l'elaboratore, inserire il

disco «pulito» precedentemente predi-

sposto. riaccendere e ripristinare tutto il

sistema allo stato della copia effettuata

prima della installazione del nuovo pro-

gramma. Possibilmente si dovrà proce-

dere alla riformattazione dell'intero di-

sco fisso, e alla ridefinizione della tavola

delle partizioni.

Non é qui il caso di trattare gli stru-

menti software che possono essere

utilizzati per tutelarsi dall'aggressione

dei virus. Si tratta di programmi che
intercettano le normali funzioni del si-

stema operativo e controllano che nes-

sun altro programma tenti a sua volta

di intercettarle. Vi sono anche dei pro-

grammi di ricerca, che esaminano il

contenuto di un disco per determinare

se i programmi in esso contenuti sono
portatori di uno dei virus conosciuti ed
analizzati.

L'efficacia di questi programmi è

relativa, in quanto possono essere mol-

to utili per eliminare completamente gli

effetti di un'infezione da parte di un

virus conosciuto, ma poiché si basano
sulla conoscenza di un virus per deter-

minarne l’identificazione, sono ovvia-

mente inutili per tutelare l'utente dal-

l’aggressione da parte di virus di nuova
realizzazione. In un prossimo articolo

sarà approfondito l'argomento degli

strumenti di difesa dai programmi ag-

gressori.
4
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IMPORTAZIONE
DIRETTA

Q/H PREZZI INGROSSO

SERVIZIO CASH CARRYEXPRESS
Gianni Vecchietti GVH - 40131 Bologna - Via Della Selva Pescatola, 12/8 - Tel. 051/6346181 - Fax 051/6346601

Se nella vostra città non trovate i nostri prodotti, rivolgetevi direttamente alla nostra sede di Bologna

COMPUTER CON SCHEDE MYCOMP CERTIFICATE

386 SX 16 (P9)

• Mainboard con CPU 80386 SX 16 MHz (21 MHz speed) - 8 slot di espansione -

zoccolo 80387 - chip set INTEL o NEAT-Bios AMI o Phoenix

• 1 Mbyte RAM installate (espandibili 8 Mb)

• 1 Floppy drive 1,2 Mb TEAC • 1 Floppy drive 1,44 Mb TEAC
• Scheda video VGA 16 bit 256K • Scheda doppia seriale + parallela

• Scheda controller HD+FD AT bus 16 bit

• 1 Hard disk 40 Mby 28 mS Miniscribe o WD
0 Involucro metallico desk top oppure- mini Tbwer (Vedi foto)

• Monitor 14" monocromatico VGA 16 toni di grigio, base swivel. Antiriflesso.

• Tastiera estesa 101 tasti italiana
“

• Alimentatore switch 200 W
• Mouse Genius

Montato e collaudato

compreso spese di trasporto

£ 2.450.000-iv**
Opzione per monitor VGA colori 14"

386 25 CH 64 K

• Main board con CPU 80386/25 MHz certificate chip set NEAT -

Cache memory da 64 K

• Ram installate 4 Mbyte 70 nS *1 Floppy drive da 1,44 Mb

• 1 Floppy drive da 1,2 Mb *1 Hard disk 80 Mby 19 mS

• Scheda video VGA 16 bit 256 K • Scheda doppia seriale + parallela

• Scheda controller HD+FD AT bus 16 bit Hi-Speed

• Involucro metallico Tbwer da pavimento

• Monitor colore VGA 0,31 dp 14" antiriflesso

C0«‘$£
ese

'

1 Alimentatore switch 220 W
1 Tastiera estesa 101 tasti italiana

Montato e collaudato

compreso spese di spedizione

£5.450.000 .iva

• Main board 286/12 MHz

0 WS chip set G2

• 1 Mby installate

• 1 Hard disk 20 Mb 28 mS i

• 1 Floppy drive da 1,2 oppure 1,44 a scelta

• Scheda video VGA 16 bit 256 K OAK

• Scheda doppia seriale + parallela

• Scheda controller HD+FD AT bus • Alimentatore switch 200 W
• Involucro metallico desk top da tavolo • Tastiera estesa 101 tasti

• Monitor monocromatico VGA 16 toni di grigio, base swivel - antiriflesso

Montato e collaudato £ 1.450.000 +IVA - Spese trasporto L. 30.000

Opzione per monitor VGA a colori + L. 390.000

1&

STAMPANTI

STAR LC 10 .... L. 360.000

STAR LC 24/10 L. 550.000

NEC P2 Plus .. L. telefonare

Citizen Swift 24 L. telefonare

Mouse F 302 Genius L. 85.000

Handy Scanner HS4500 L. 290.000

Floppy disk 720K bulk (min. 50 pz.) . L. 715

Co-processori IIT

80287/12 - 80287/16

A TUTTI I PREZZI VA AGGIUNTA IVA 19%

ESCLUSIVISTI DI ZONA

LA BOTTEGA ELETTRONICA
BOLOGNA - Via S. Pio V° 5 - Tel. 550761

RED TELEMATICA
MANTOVA - Via Pilla, 29/A - Tel. 381159

RIDEL
NAPOLI - Via Scipione Capece, 2 - Tel. 640268

DUAL SOFT
TRIESTE - Via Valdirivio, 40/E - Tel. 631226

ELECTRONIC CENTER
MODENA - Via Canaletto Sud, 276 - Tel. 315802

PLAYER
FORLÌ - Via F.lli Vaipiani 6/A - Roncadello - Tel. 31323

GENERAL COMPUTER
SALERNO - Corso Garibaldi 56 - Tel. 237835

Rivolgetevi con fiducia ai nostri distributori

troverete un vasto assortimento di prodotti GVH-MYCOMP
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Cento numeri di MC
con la Grafica

di Francesco Petroni

Come scritto in altre pagine,
nell'introduzione all'articolo

della rubrica Spreadsheet, una
delle caratteristiche principali

della nostra Rivista è stata

quella di aver dato spazio, sin

dall'inizio, a rubriche di

argomento fisso, che hanno
permesso di presentare altri

punti di vista sul mondo dei
Microcomputer e della

Informatica Individuale,

spesso alternativi al punto di

vista dominante, che è quello

che passa attraverso le notizie

stampa o attraverso le prove
dei nuovi prodotti hardware e
software.

La rubrica più antica, nel
senso che era presente già

dal primo numero, anzi da
prima del primo numero, per
chi ci ha seguito sin da allora,

e che non ha mai subito
interruzioni, é proprio questa
relativa alla Computer Grafica

Limitandoci quindi a questo argomen-
to, potremo dire che il lettore che ci

segue dal primo numero ha vissuto
varie stagioni, anche pionieristiche, in

cui ha potuto sperimentare direttamen-
te la «materia» CG su macchine che via

via si evolvevano e con programmi che
via via si arricchivano di funzioni gra-

fiche.

L'altro ipotetico lettore, quello che
comincia ora ad utilizzare il Personal
Computer, magari già dotato di un'inter-

faccia grafica (la immancabile sigletta è
in questo caso GUI), trova direttamente
disponibili funzionalità complesse che in

realtà costituiscono il punto di arrivo (e

non sono ancora probabilmente il punto
finale), di un lungo processo evolutivo.

Questo aspetto, ora descritto, è ov-

viamente comune a tutte le tecnologie,

che iniziano sempre grazie a pochi pio-

nieri, presi in genere per matti, e che
poi diventano di diffusione universale al

punto che spesso purtroppo, gli stessi

pionieri vengono dimenticati.

Vogliamo ora chiarire lo scopo del

nostro articolo, destinato contempora-
neamente ai due lettori ipotetici, quello

della prima ora (per noi il primo numero)
e quello dell'ultima ora.

Tratteremo alcuni argomenti di Com-
puter Grafica illustrandone anche alcune

problematiche sottostanti, problemati-

che in genere già trattate nel corso

degli anni, e che oggi assumono sia un
significato di «riassunto delle puntate
precedenti» sia, per il lettore nuovo, un
«guardare dietro le quinte» di un mo-
derno programma di Computer Grafica.

La routine di base

Per quanto materia relativamente gio-

vane anche la Computer Grafica si basa
su alcuni principi fondamentali, opportu-
namente tradotti in routine ormai con-
solidate. utilizzate da tutti i programmi
grafici.

Tanto più evoluto, da un punto di

vista Computer Grafico, è un prodotto
tanto più è ricco di funzionalità. Ma è
chiaro che queste funzionalità compor-
tano sempre il richiamo di una o più

routine di base, «nascoste» nel codice
del prodotto.

Si può tranquillamente affermare che
l'evoluzione di un prodotto consiste non
tanto nell'introduzione di funzionalità

nuove, alle quali nessuno aveva pensa-
to, quanto nella concretizzazione di que-
ste funzionalità, che richiamano spesso
un complesso processo elaborativo, in

un comando semplice ed immediato da
attivare.
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Tale processo, o meglio il funziona-

mento di tale processo, può essere del

tutto ignorato dall'utente che si accon-
tenta dell'effetto e quindi dell'immedia-

tezza del risultato.

Ad esempio, se durante la scrittura

dj questo articolo premo un certo tasto

( B, per la cronaca, dato che sto utiliz-

zando un vecchio computer e un vec-

chio Wordstar) ottengo la giustificazione

del paragrafo, ma posso tranquillamen-

te ignorare come e perché ciò avvenga.

Oppure se incolonno una lunga serie

di nomi in celle di un tabellone elettroni-

co e eseguo il semplice comando di

ordinamento ottengo, chissà come, la

stessa serie di nomi in ordine alfabe-

tico.

Chi di noi sarebbe in grado di giustifi-

care un paragrafo o di mettere in ordine

velocemente una serie di nomi se non
disponesse di così comode funziona-

lità?

Il comando SORT. o ORDINAMEN-
TO, in realtà si appoggia su una specifi-

ca routine «nascosta». A tale routine, o
meglio alla ottimizzazione di tale routi-

ne, hanno lavorato per anni decine e
decine di specialisti e/o di appassionati.

E ora noi, spesso premendo un solo

tasto, sfruttiamo, un po’ piratescamen-
te, l'imponente lavoro di tante persone.

In Computer Grafica vale lo stesso
discorso. Tutti i prodotti permettono di

tracciare linee, cerchi, oggetti più o me-
no complessi, ecc. Ebbene in fondo al

prodotto ci deve essere comunque una
benedetta routine che, in base al tipo di

comando impostato, «decide» quali pi-

xel del video illuminare o meno. Appro-
fondiremo ora questo argomento «cul-

turale».

Tracciamento di una linea
generica punto per punto

Un monitor grafico è composto di

punti chiamati Pixel.

Qualsiasi funzionalità di un qualsiasi

prodotto software che visualizzi un gra-

fico sul monitor comporta, come risulta-

to finale, l'illuminazione, e se il monitor
è a colori, la colorazione o meno di

pixel.

Una delle routine fondamentali, che

descriveremo brevemente, è quella che
serve per tracciare una linea, fatta di

pixel, tra due punti. L'algoritmo su cui si

basa è stato sviluppato da Bresenham.
e sfrutta solo operazioni di addizione,

sottrazione e moltiplicazione del nume-
ro 2 per numeri interi. Sfrutta quindi

operazioni eseguite con la massima ve-

locità dei processori dei computer.
Un segmento è definito tramite due

punti estremi. Qualsiasi prodotto di

Computer Grafica permette di tracciare

il segmento indicando, o definendo con
il mouse, direttamente i due punti

estremi. L'operazione è talmente intuiti-

va e veloce che è improbabile che ci si

chieda perché e per come il segmento,
concretizzato in una serie di pixel acce-

si. faccia ad apparire.

Il problema si può affrontare analitica-

mente. I punti interni ai due estremi

sono definibili mediante un'equazione.

Figura 3 - Destinazio-

ne carta ovvero la

stampa.
Anche i prodotti grafici

sono ormai «device di-

pendenti! . Questo si-

gnifica che le loro fun-

zionalità si adeguano
totalmente alla perife-

rica dichiarata come
destinazione finale del

lavoro e quindi del di-

segno. C'è infatti una
bella differenza di pos-
sibilità tra video, plot-

ter e stampanti, a co-
lori o in bianconero.

Qui vediamo una
stampa a colori di ge-
nere artistico.
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Figura 4 - Funzionalità

di Preview grafico in

prodotti non grafici.

Ouando la periferica

scelta come destina-

zione finale del lavoro

è una stampante, a
colori o in bianconero
che sia, e si opera sul

video, c'è sempre il

problema di controHa-

risultato durante il la-

voro. Sono sempre più

diffuse, in tutte le ca-

tegorie di programmi
software, delle funzio-

ni di Preview che ser-

vono per riprodurre il

più fedelmente possi-

bile sul video grafico

quello che verrà ripor-

Figura 5 - Modalità vi

dco VGA 256 colori.

Questa modalità vi-

deo. permessa dalla

«scheda » VGA. con-

sente una riproduzio-

ne molto fedele della

realtà e quindi ben si

presta alla riproduzio-

ne di immagini di tipo

fotografico in cui sor

ve una buona fedeltà

ad un originale. I pixel

sono solo 320 per
200. ma i colori. 256
scelti tra 262 144, e
compensano abbon-
dantemente la riduzio-

ne della risoluzione

Figura 6 - Business Graphic

La prima attività grafica trasferita dal tavolo del disegnatore al video e alle

periferiche del computer è stata la Business Graphic, sia perché ó poco
impegnativa dal punto di vista olaborativo, sio perché -permette una radicale

riduzione dei costi di produzione, sia perché ormai i dati da graficare risiedono

da qualche parte sul computer e quindi è giusto che questo ultimo si occupi di

Se i punti estremi sono P1(X1,Y1) e
P2(X2,Y2) l'equazione della retta è:

Y = MX+N
in cui M è la pendenza della retta ed è
identificabile con il rapporto (Y2-Y1 )/(X2-

XI). N è il valore assunto dalla Y quando
X è pari a zero, ovvero quando la retta

passa per l'asse Y.

Questa equazione, che sul piano
identifica infiniti punti tra PI e P2, non
può essere direttamente trasportata su
un monitor, fatto di un numero discreto

di pixel, e in cui il problema è semmai
quello di individuare quali pixel occorra
illuminare, fermo rimanendo che la mi-

glior rappresentazione della linea reale

(quella dell'equazione) è data dalla illu-

minazione dei pixel che meglio l'appros-

simano.
Tornando alla routine di Bresenham

occorre partire dal punto PI (XI ,Y1 ) che
viene illuminato. Occorre poi valutare

quale pixel, se quello immediatamente
a destra o quello immediatamente in

alto o quello immediatamente in alto a

destra deve venire illuminato (fig. 1).

Questa valutazione viene eseguita

calcolando una variabile di decisione D,

che rappresenta la differenza tra gli

scarti dei pixel che ricadono sopra la

retta teorica e quelli che ricadono sotto.

Non vogliamo entrare nei dettagli del-

l'algoritmo. ma vogliamo solo farvi riflet-

tere sul fatto che anche l'operazione

(apparentemente) più elementare, co-

me quella di tracciare un segmento sul

video, in realtà mette in azione una
serie di complesse routine.

Per chi volesse approfondire queste
teorie e questi algoritmi di base consi-

gliamo il volume COMPUTER GRAFICA
pubblicato dalla Etas Libri, nella collana

SCHAUM (n. 76).

Il caro vecchio Basic

Il linguaggio Basic ha avuto una note-

vole importanza nella storia del Personal

Computer. Si tratta di un linguaggio

leggero, inizialmente implementato su
ROM di pochi kbyte e quindi installabile

a costi molto bassi sui primi Microcom-
puter che non disponevano ancora di

molta memoria. Anche il PC IBM dispo-

neva inizialmente di un Basic in ROM.
che partiva automaticamente anche se
sulla macchina non era installato il DOS.
Una delle caratteristiche principali del

Basic è sempre stata quella di permet-

tere facilmente di sfruttare le possibilità

hardware della macchina, e quindi, limi-

tandosi alla Computer Grafica, quella di

disporre di alcune istruzioni in grado sia

di richiamare direttamente le varie mo-
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dalità video disponibili, sia di attivare

semplici primitive grafiche (fig. 2).

Ad esempio l'istruzione SCREEN 9
nel listato di figura 2 attiva una modalità

video EGA e conseguentemente le

istruzioni di tracciamento (WINDOW, LI-

NE. SET, ecc.) si adeguano direttamen-

te alla situazione.

Questa caratteristica del Basic è rima-

sta anche nelle sue successive evolu-

zioni, ed è stata, in un certo senso,

trasferita anche ad altri linguaggi.

L'ipotetico lettore anziano forse ricor-

derà come in questa rubrica siano stati

continuamente proposti programmi in

Basic come supporto a trattazioni teori-

che di argomenti grafici.

Con la diffusione dell'Informatica Indi-

viduale (quella che ha portato davanti

alle tastiere dei computer milioni di per-

sone) sono nati prodotti più semplici da
utilizzare in quanto in essi sono state

implementate direttamente delle routi-

ne grafiche, più o meno evolute, suffi-

cienti ad evitare al neofita, alle prese

con problemi applicativi standard, l'im-

patto con un linguaggio.

Questi nuovi prodotti di Informatica

Individuale (detti anche software inter-

medio, in quanto non sonp né linguaggi

né applicativi chiusi, o software orizzon-

tale, in quanto i destinatari sono poten-

zialmente tutti) hanno introdotto anche
una nuova entità, prima, ai tempi pionie-

ristici del Basic, inesistente, quella dei

Driver di colloquio con le periferiche.

Il Driver, come noto, è quel program-
mino che lega il prodotto software in

uso, ed in particolare tutti i suoi coman-
di che hanno qualcosa a che vedere con
la gestione dei dispositivi esterni, ad
esempio la stampante (fig. 3 e fig. 4),

ad una periferica hardware particolare,

permettendo l'ottimizzazione dell'uso

del prodotto software.

La ricchezza e la bontà dei Driver è
una caratteristica importantissima per

qualsiasi prodotto software e a maggior
ragione per i prodotti di Computer Grafi-

ca. che richiedono sempre dispositivi di

input e di output particolari.

Se si utilizza il Basic, quindi, il rappor-

to con la periferica, ad esempio un
Plotter, è possibile solo se si implemen-
tano, nel programma che si sta scriven-

do, delle routine (specifiche per quel

plotter e reperibili solo nel manuale del-

io stesso) che attivano i vari comandi
del Plotter. Con un prodotto di Informa-

tica Individuale questo compito viene

invece svolto dal Driver. L'utente in

fase di installazione deve solo dichiarare

la periferica che ha a disposizione e
lanciare, al momento opportuno, il co-

figura S - Librerìe di

Ligure o di disegni.

Tutti ì prodotti grafìa

dispongono ormai di

ricche librerie Che con-

tengono disegni com-
pleti già confezionati,

da riutilizzare, oppure
disegnini, asportabili

per essere incollati

nella propria composi-
zione. Grazie poi alle

numerose routine di

conversione ó. quasi

sempre, possibile uti-

lizzare qualsiasi dise-

gno di qualsiasi libreria

con qualsiasi prodotto,

per cui l'utilizzatore

pesante della compu-
ter grafica è diventato

ormai anche un colle-

Hgura 9 - Microsoft Windows 3.0 - PaintBrush.

I prodotti grafici possono essere categorizzati in varie maniere. La categorizza-

rione principale è quella che lì suddivide in prodotti Vcctor e non-Vcctor. Nei
secondi, di cui mostriamo una esemplificazione con il classico PaintBrush, ora
sotto Windows 3, viene memorizzato il risultato finale del disegno, e quindi un
insieme di pixel fda cui l'altro nome Bit-Mapped). Anche gli strumenti di

disegno e le funzionalità di editing presenti nel pacchetto dipendono dalla

tipologia del prodotto.
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Figura 10 Autodesk
Autocad - Proiezioni

ortogonali e assono

La peculiarità di un
prodotto Cad rispetto

ad un comune prodot
lo Drawmg consiste
nella presenza, nei pri-

mi, di algoritmi di cal-

colo e di procedimenti

costruttivi, propri della

grafica tecnica. Le 4
viste nella vidoata rea

lizzata con Autocad

sto. sviluppate dal pro-

dotto stesso, del sog-
getto unico, che è, in

definitiva, il vero risul-

tato del lavoro di di

scgno/progettazione.

Figura 11 Autodesk
Autocad - Tridimensio-

nalità.

La tridimensionalità va
padroneggiata come
concetto prima che
come funzionalità. La
sua difficoltà principa-

le nasce dal fatto che
l'uomo non c abitualo

a ragionare in termini

spaziali perché utilizza

prevalentemente sup-
porti bidimensionali
Itogli di carta, monitor.

cui si riesce a visualiz-

zare solo un aspetto,

limitato e spesso di-

mando di plottaggio.

Pur essendo, per questa serie di mo-
tivi, diventato meno importante il Basic

è tuttora adatto, limitando il nostro di-

scorso alla Computer Grafica, sia alla

sperimentazione delle modalità grafiche

(si veda l'articolo sulla grafica con 256
colori del numero 88 di MC), sia alla

realizzazione di programmi grafici parti-

colari, non possibili con prodotti di tipo

generalizzato.

La conoscenza e la dipendenza
dell'hardware

Altro elemento che ha contribuito al

notevole sviluppo della Computer Grafi-

ca in questi ultimi anni è la contempora-
nea evoluzione delle periferiche specifi-

camente grafiche.

Queste vanno categorizzate ovvia-

mente in unità di input (mouse, digiti-

zer, scanner, videodigitizer. ecc.) e in

unità di output (printer grafiche, plotter,

slide recorder, ecc.). In alcuni casi esi-

ste una ulteriore specializzazione. In

pratica periferiche specializzate per atti-

vità di Computer Grafica specializzate.

Ad esempio il mouse è ormai diventa-

to uno strumento di uso generalizzato e
sfruttabile con qualsiasi prodotto grafi-

co, mentre il Videodigitizer, in pratica

una scheda che permette di collegare al

computer una telecamera a colori, è
necessario solo in particolari attività di

desktop presentation.

Non va poi dimenticata la proliferazio-

ne, addirittura eccessiva, delle schede
video. Già limitandosi a quelle standard

IBM e a quelle quasi standard (Olivetti

M24 e Hercules e Super VGA) si arriva

a una dozzina di modalità video, in cui, è
specie per il neofita, un po' difficile

districarsi (fig. 5).

Mentre tale proliferazióne di schede
video comporta tuttora un po' di confu-
sione, fortunatamente in altri settori

hardware si è andati verso una standar-

dizzazione.

Ad esempio nel settore dei plotter e
delle stampanti laser nel mercato ha
costruito e consolidato lo standard HP,
per cui qualsiasi plotter e qualsiasi

stampante Laser di qualsiasi marca di-

chiarano e dispongono di una modalità
operativa HP compatibile. Conseguen-
temente in fase di installazione del pro-

dotto software si dichiara di utilizzare

apparecchiature HP, anche se queste
sono di tutt'altra marca.

In definitiva quando si sceglie un pro-

dotto grafico è indispensabile una pre-

ventiva valutazione delle necessità di

input e di output, e una verifica che il

prodotto «veda», e «veda bene» le peri-

feriche che si prevede di utilizzare in

uscita.

Le categorie di prodotti grafici

I prodotti grafici utilizzabili su Perso-

nal Computer sono numerosissimi ma
ricadono in poche categorie, che è bene
conoscere per poter scegliere il prodot-

to più adatto alle proprie necessità.

Questo è un aspetto critico specie
per il principiante che spesso, o per
ignoranza o per cattivi consigli ricevuti,

inizia un lavoro con il prodotto sbagliato

e quindi perde inutilmente tempo ed
energie. Ed in genere con il prodotto

sbagliato si può raggiungere comunque
un risultato voluto solo che lo si rag-

giunge a costi eccessivi.

Non esistono metodologie ufficiali

per la categorizzazione dei prodotti gra-

fici e se anche esistessero varrebbero
per pochi mesi. Quindi la categorizzazio-

ne che faremo qui di seguito è sempli-

cemente funzionale al presente articolo.

Innanzitutto vanno citati i prodotti di

CHARTING (Business Graphics o in ita-

liano Grafica Commerciale). Sono senza
dubbio i più diffusi e ormai sono intesi

come prodotti per il Reporting Grafico

(fig. 6).

I Computer trattano dati, questi dati

possono essere visti in varie maniere.

In forma numerica, nei tabulati, e in

forma grafica, in diagrammi di vario tipo.

Così come può essere automatizzata la

produzione dei tabulati, si può automa-
tizzare la produzione dei grafici, che
visualizzano, in forma più sintetica e più

immediatamente leggibile, gli stessi

dati.

I prodotti di Charting possono essere
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Figura 12 II Cad ver-

so il Solkl Modelling

La grafica Cad più ele-

mentare mostra gli og-
getti solidi in modalità

strato attraverso i suoi
spigoli, il che fa perdc-

spetto reale dell'og

getto, che 6 latto di

superfìci e non di soli

spigoli. Il gradino sue
cessivo al Cad ò il «so
lid modelling» In cui

un oggetto solido as
sumc il suo aspetto
reale Si tratta di pro-

dotti più impegnativi

che possono essere
installati produttiva-

mente solo su PC par-

ticolarmente dotati.

figura 13 - Tridimen-

sionalità con Microsoft
Excel.

Qui presentiamo un
esercizietto realizzato

con MS Excel, ma svi-

luppabile con lutti gli

Spreadsheet delle ulti-

mo generazioni, a di-

mostrazione del fatto

che la « tridimensiona-

lità» può essere esplo-

rata con algoritmi di

calcolo scrivibili con
qualsiasi strumento
software in grado di

eseguire calcoli o vi-

sualizzare linee.

delle macrofunzionalità presenti in pro-

dotti di altro tipo, in genere di tipo

spreadsheet, o nel caso del Paradox, di

tipo DBMS, oppure possono essere
prodotti stand alone.

Quest'ultimi sono ovviamente più

evoluti dal punto di vista stettamente
grafico, e possono dialogare diretta-

mente con i file esterni in cui risiedono i

dati. Quindi possono consentire an-
ch'essi una totale automazione nella

produzione.

DRAWING. Per prodotti di tipo Dra-

wing si intendono quelli che permetto-
no di fare della grafica semitecnica di

tipo Vettoriale- Si trattano quindi oggetti

geometrici elementari, assemblabili in

oggetti di vario livello di complessità
(fig. 7).

Gli oggetti elementari possono esse-

re di vario tipo (quadrati, frecce, linee

spezzate, linee curve, ecc.). Tutti co-

munque ricadono in due grosse catego-
rie, gli oggetti lineari e gli oggetti chiusi,

che racchiudono, cioè un'area.

Gli oggetti lineari posseggono, oltre

alla forma, tre caratteristiche: il colore,

10 spessore e la tipologia di tratteggio.

Quelli chiusi posseggono le prime tre,

riferite al proprio bordo, in più il tipo di

retinatura interna e il suo colore.

Le funzioni presenti in un prodotto di

tipo Drawing possono essere ridotte a

tre categorie. Quelle di tracciamento di

un oggetto, quelle di editazione e quelle

di servizio.

Quelle di editazione a loro volta agi-

scono o su un solo elemento, per modi-
ficarne la forma o le caratteristiche

estetiche, ecc. oppure su gruppi di og-
getti. Tali gruppi possono essere scelti

secondo varie logiche, gruppi di oggetti

omogenei, gruppi di oggetti adiacenti,

ecc.

Altro tipo di funzioni di editing è costi-

tuito dalle funzioni di blocco, come du-

plica. copia, sposta, ingrandisci, rimpic-

colisci. ruota, duplica specularmente, al-

linea. ecc. anch'esse importantissime.

Va subito precisato che. qualsiasi sia

11 tipo di disegno da realizzare, percen-

tualmente. in termini di tempo, si utiliz-

zano molto più le funzioni di editing che
quelle di tracciamento.

Tutte le altre funzionalità possono es-

sere definite di servizio (file manager,
stampa, plottaggio, ecc.) in quanto non
incidono sul contenuto e quindi sull'a-

spetto del disegno.

La grafica Drawing, che è pressoché
sinonimo di grafica Vettoriale, è quella

che meglio si presta ad operazioni di

trasferimento di disegni. Infatti questi

possono' essere sempre ricondotti ad

una serie di elementi memorizzabili in

file secondo varie codifiche.

Inoltre tutti i prodotti di grafica vetto-

riale ormai posseggono librerie di imma-
gini fatte per facilitare il lavoro dell' utiliz-

zatore. E il fatto che disegni possano
essere trasferiti da un formato all’altro

significa che si può usare qualsiasi dise-

gno di qualsiasi libreria con qualsiasi

prodotto (fig. 8).

PAINTING. Nei prodotti di tipo Painting

non viene memorizzata una serie di

oggetti, ma una serie di Pixel (mappa di

bit). Nei prodotti più semplici di questa
categoria il numero di pixel corrisponde
a quello del monitor (fig. 9).

Successivamente, anche in conse-
guenza della nascita degli Scanner, so-

no nati prodotti in cui la dimensione in

pixel della figura, ottenuta da scanner o
disegnata dall'utente, è indipendente
dalla dimensione del video.

Gli strumenti di disegno e le funziona-

lità di editing sono abbastanza differenti

da quelli propri della grafica Vettoriale.

Nel Painting ha, ad esempio, senso
disporre di una pistola a spruzzo che
sparge pixel colorati sul foglio. Mai e poi

mai questi possono essere ridotti ad
oggetti e quindi nei prodotti Drawing la

pistola a spruzzo non c'è.

Oppure la funzione di cancellazione in

un prodotto di tipo Paint opera sul fo-

glio. Per cui si può usare una «gomma»
o una funzione che serve per ritagliare

una zona il cui contenuto viene asporta-

to dal disegno. Nel prodotto Draw inve-

ce occorre selezionare uno o più oggetti

e poi cancellarli.

Nella zona dove si è eseguita la can-

cellazione nel primo caso riappare il

foglio sottostante, in secondo (il caso
Draw) riappare l'eventuale oggetto sot-

tostante. disegnato prima o disegnato
sotto a quello che è stato asportato.

L'importanza dei prodotti di tipo
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Figura 14 Stereotipo

in computer grafica

Nella trasmissione te-

levisiva Drive In veniva

messa all'asta una
opera del noto pittore

Teomondo Scrofalo
Imi pare si chiamasse
cosìI. rappresentante
un vecchio ubriacone

tiglia. Anche in Com-
puter Grafica esistono
immagini «stereoti-

po ». ovvero che ripro-

ducono passivamente
temi vecchi e conven-
zionali. Quello mostra-

to ne è un evidente

esempio

Figura 15 - Microsoft
Windows 3.0.

Windows 3.0 rappre-

senta un momento
cruciale nella storia

non solo della grafica,

ma anche del mondo
del software su PC. I

motivi sono numerosi

e in alcuni casi com-
plessi L'aspetto più
significativo è che
Windows 3.0 sotto
DOS e Presentation

Manager sotto OS/2
sono esteriormente e
funzionalmente alline-

ati. Ormai anche le ca-

se di software più...

concorrenti rispetto al-

la Microsoft si sono
convertite a questa in-

terfaccia grafica.

Painting si è consolidata con la diffusio-

ne degli scanner che producono solo

immagini Bitmapped, e delle schede di

interfaccia con le telecamere, in quanto
è difficile che immagini prese dal mon-
do reale (una foto, un quadro, ecc.)

possano essere ridotte ad oggetti ele-

mentari trattabili con prodotti vettoriali.

Siamo tornati più volte in questa cate-

gorizzazione perché deve essere cono-
sciuta e capita a fondo da chiunque
voglia utilizzare un prodotto grafico o
che abbia, in qualche misura, a che fare

con file grafici, come ad esempio i

prodotti DTP o i WP delle ultime gene-
razioni.

CAD. Quarta ed ultima categoria, in

questo elenco, che è solo, ripetiamolo,

funzionale alla nostra trattazione, è quel-

la costituita dai prodotti di Computer
Aided Design (figg. 1 0, 1 1 e 1 2 realizza-

te con Autocad e Autoshade).

Questi sono prodotti in cui la grafica è

solo l'aspetto esteriore in quanto pos-

seggono al loro interno complessi pro-

grammi di calcolo che servono per la

costruzione degli oggetti progettuali.

Gli strumenti di tracciamento di og-
getti (anche Cad è grafica vettoriale)

quindi sono la traduzione delle varie

metodologie proprie del disegno tecni-

co, nel quale, ad esempio, un cerchio si

può determinare fornendo non solo il

centro e il raggio (metodo più elementa-
re e presente in tutti i prodotti grafici di

qualsiasi categoria) ma anche tre punti

e/o elementi di tangenza.

Inoltre mentre in un file ottenuto con
prodotti Paint e Draw viene memorizza-
to un disegno o gli elementi per co-
struirlo. nel file ottenuto con il prodotto

Cad non c'è semplicemente un dise-

gno, ma l'oggetto del progetto, dal qua-

le è possibile, attraverso svariate funzio-

nalità del prodotto, trarre tutti i disegni,

meglio le viste, che si vuole.

Questo aspetto, il fatto cioè che il

prodotto Cad genera un file che memo-
rizza. apparentemente in modo astratto,

un oggetto di cui si può cogliere l'aspet-

to solo disegnandolo, è emerso in ma-
niera netta solo quando i prodotti Cad
sono diventati effettivamente tridimen-

sionali.

Con i prodotti bidimensionali si rea-

lizza infatti direttamente il disegno, con
quelli tridimensionali si realizza un pro-

getto da cui il prodotto stesso permette
di ricavare tutti i disegni che si vogliono.

La tridimensionalità...
...ad esempio

Poiché abbiamo toccato il problema
della tridimensionalità ci permettiamo di

presentare due esempi tendenti a dimo-
strare come la tridimensionalità stessa

vada padroneggiata come concetto pri-

ma che come funzionalità (fig. 2 e fig.

13).

La sua difficoltà, concettuale prima e
operativa poi, nasce dal fatto che l'uo-

mo non è abituato a ragionare in termini

spaziali perché utilizza esclusivamente
supporti bidimensionali (fogli di carta,

monitor, tele, pareti, ecc.) su cui si

riesce a visualizzare solo un aspetto,

limitato e spesso distorto, della realtà.

La grafica Cad tridimensionale più

elementare mostra gli oggetti in modali-

tà «fil di ferro», ad esempio un cubo
viene mostrato attraverso i suoi spigoli,

il che fa perdere in qualche caso l'aspet-

to reale dell'oggetto che è fatto di su-

perfici non di spigoli. Il gradino succes-
sivo al Cad è il «solid modelling» in cui

un oggetto solido assume il suo aspetto
reale. Si tratta di prodotti più impegnati-
vi che possono essere installati produt-

tivamente solo su PC particolarmente

dotati.

Gli algoritmi su cui si basano le viste

tridimensionali sono abbastanza sempli-

ci da essere «esplorati» con prodotti

tradizionali (in questa rubrica lo abbiamo
fatto più volte), non perché con questi

si possano sostituire i prodotti grafici,

ma perché una padronanza degli algorit-

mi migliora sicuramente la comprensio-
ne generale del problema tridimensio-

nale da affrontare.

Qui presentiamo un esercizietto rea-

lizzato con MS Excel (fig. 1 3), ma svilup-

pabile con tutti gli spreadsheet delle

ultime generazioni, a dimostrazione del

fatto che la «tridimensionalità» può es-

sere esplorata con algoritmi di calcolo

sviluppabili con qualsiasi strumento
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software in grado di eseguire calcoli e
visualizzare linee.

L'applicazione Excel comporta tre fo-

gli. Uno, di tipo Foglio di Calcolo, in cui

sono inserite le coordinate spaziali, e
quindi tridimensionali, dei punti che co-
stituiscono i vertici dell'oggetto e sono
calcolate le coordinate bidimensionali

dello schermo.
Il secondo foglio, di tipo Macro, con-

tiene due funzioni personalizzate scritte

proprio per eseguire la conversione da
tridimensionale a bidimensionale. Infine

il terzo, di tipo Grafico, in cui viene
visualizzato il risultato finale, tramite un
grafico di tipo Dispersione (che corri-

sponde al tipo XY del Lotus 123).

Lo stesso esercizio sviluppato con
Excel viene risolto con un mini program-
ma in Basic (fig. 2). Come si vede in

generale quando la soluzione di un pro-

blema richieda un algoritmo di calcolo,

questo può essere risolto con qualsiasi

prodotto software che permetta di ese-
guire dei calcoli. In particolare se si

tratta di calcoli trigonometrici sono adat-

ti sia il Basic, che è un linguaggio scien-

tifico, che uno spreadsheet, anch’esso
versato ai calcoli.

/ formati grafici

Altro elemento importante nella «cul-

tura grafica» è costituito dalla cono-
scenza dei formati grafici.

Al contrario dei prodotti che trattano

gesti o dati alfanumerici, in cui esiste il

formato ASCII, che permette a chiun-

que di interpretare il contenuto dei file,

nei prodotti grafici non esiste un forma-
to universale, né potrebbe, se ci pensa-
te bene, esistere.

Ogni prodotto ha, per i propri file, un
suo formato (identificabile in genere dal-

la desinenza apposta al nome del file)

che raccoglie tutte le informazioni del

disegno. 6e esistesse un formato unico
tutti i prodotti grafici sarebbero uguali,

per lo meno in termini di risultati rag-

giungibili. Ma poiché la necessità di

passare file da un prodotto all'altro esi-

ste effettivamente, sono disponibili, per
tale problema, delle soluzioni. Innanzi-

tutto delle routine, interne o esterne ai

prodotti, per la conversione da un for-

mato all'altro. Evidentemente in certi

casi tali conversioni non sono possibili e
in altri avvengono con qualche «perdi-

ta» di informazioni.

La strada più promettente è quella

della diffusione di formati «standard»,
ricchi di informazioni, e riconosciuti da
più prodotti. Il più diffuso in grafica

vettoriale è il Computer Graphic Metafi-

Figura 16 Nuove ten
dome - Autodesk Ani-

Altra direzione pro-
mettente nello svilup-

po della Computer
Grafica c quella deline-

ata dall'Animator, ulti-

desk. che introduce
per la prima volta in un
prodotto software nu-

merose tecniche di di-

segno e di movimento
utilizzate nella produ-
zione di cartoni ani-

le (desinenza CGM), che, non essendo
legato ad un prodotto particolare, in

quanto nato su raccomandazioni del-
l’Associazione Americana degli Stan-
dard, non genera incompatibilità tra i

produttori di pacchetti.

Computer grafica:

Tecnica o arte?

Nella trasmissione televisiva Drive In

veniva messa all'asta una opera del
noto pittore Teomondo Scrofalo (mi pa-
re si chiamasse cosi), rappresentante
un vecchio ubriacone vicino alla sua fida

bottiglia.

Anche in Computer Grafica esistono
immagini «stereotipo», ovvero figure

che riproducono passivamente temi
vecchi e convenzionali. Quello mostrato
in figura 14 ne è un evidente esempio.
Questo per dire che anche nella Com-

puter Grafica esistono più tipologie di

attività, in alcune delle quali è necessa-
ria anche creatività, che è una dote
naturale e personale difficilmente tra-

sferibile. I pericoli sono, anche in Com-
puter Grafica, come nelle altre... arti

figurative, le cadute nel Kitsch e nello

Stereotipo.

Conclusioni ovvero
verso la grafica totale

In questi anni quindi c'è stata una
evoluzione dei prodotti grafici sia per-
ché sono aumentate e migliorate le

funzionalità, sia perché sono nate nuove
tipologie di prodotti che hanno conse-
guentemente allargato i campi di utiliz-

zazione del Personal Computer, interes-

sando buona parte delle attività umane.
La grafica ha anche «invaso» gli altri

settori software e non a caso il futuro si

è ormai perfettamente delineato e pre-

vede grafica e volontà anche, addirittu-

ra, nel sistema operativo. Ovviamente
parliamo di Windows 3.0 sotto DOS e
di OS/2 Presentation Manager (fig. 1 5).

Inoltre si aprono continuamente nuovi
orizzonti software, prima inesistenti, e
che quindi vanno totalmente esplorati.

Ad esempio citiamo quello delineato

dall'Animator, ultimo nato in casa Auto-
desk, che introduce, per la prima volta

in un prodotto software, numerose del-

le tecniche di disegno e di movimento
utilizzate nella produzione di cartoni ani-

mati.

Chi si è accostato al PC già dieci anni
fa ha potuto seguire passo passo l'evo-

luzione della Grafica su Computer ed ha
potuto, conseguentemente, constatar-

ne di persona l'entità. Chi invece arriva

solo ora trova parecchi giochi già fatti.

Ma se vuole, spinto da sete di cono-
scenza, può trovare facilmente prodotti

che consentono di ripercorrere qualche
passo all'indietro, alla ricerca delle radici

della Computer Grafica. Questa ricerca

non serve solo per soddisfare curiosità

«storiche», ma consente di conoscere
meglio i prodotti attuali. Una bella colle-

zione dei numeri passati di MCmicro-
computer potrà, in questo caso, tornar-

gli utile.

Affermato infine che la grafica è or-

mai dappertutto si arriva anche alla logi-

ca conclusione che la conoscenza di

problematiche grafiche è in buona parte

indipendente dal prodotto software che
si sta usando. Si tratta quindi di una
cultura generale che è bene avere co-
munque, ma che è indispensabile avere
se si vuole utilizzare bene e con soddi-

sfazione «personale» il proprio compu-
ter e i propri prodotti grafici.
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Aspetti significativi

neirevoluzione degli Spreadsheet

Siamo arrivati al numero 100
di MCmicrocomputer. I cento
numeri coprono il periodo di

tempo che va dal settembre
1981 all'ottobre 1990.

In questo lungo periodo di

tempo c'è stata una costante
evoluzione in tutti i settori

dell'Informatica e quindi

anche in quelli che rientrano

nel campo di interesse di

MCmicrocomputer e dei suoi
affezionati Lettori. Sono
evoluti i Personal Computer
basati sui microprocessori e
sono evoluti i vari programmi
che li sfruttano.

In questi cento numeri sono
apparsi diverse centinaia di

articoli che hanno
puntualmente descritto i vari

aspetti di questa evoluzione

di Francesco Petronì

Articoli che hanno trattato aspetti tec-

nici, aspetti di mercato, e finanche

aspetti legali, legati all'uso della microin-

formatica.

In particolare gli aspetti tecnici hanno
riguardato l'hardware, quindi le macchi-
ne e gli accessori, e il software, quindi i

programmi di base, come i linguaggi per
i tecnici, e i programmi per gli utenti,

programmi sia di tipo orizzontale (di uso
generalizzato indipendente dall'attività

dell'utente) che di tipo verticale (applica-

tivi in senso stretto).

Gli articoli riguardanti i programmi sono
stati sia Prove, il cui scopo è quello di

descrivere il prodotto, sia Prove di Ap-
profondimento. ormai necessarie per i

prodotti delle ultime generazioni che
sono molto complessi, e che presenta-

no delle funzionalità talmente evolute
per cui la loro descrizione può occupa-
re... un intero articolo.

Altra categoria di articoli relativi al soft-

ware sono quelli «per argomento» e in

questo, e non solo in questo, MCmicro-
computer si differenzia dalle altre riviste

del settore. Articoli per argomento si

intendono le trattazioni su temi «cultu-

rali», non legati, in genere, a prodotti

specifici o ad hardware particolari, ma
che permettono, ed è questo l'obietti-

vo. ai lettori interessati o di approfondi-

re temi d'interesse, o di verificare nuo-
ve possibilità cui non avevano pensato.

Figura 1 - MS Multi-

plar - Una versione di

alcuni anni fa.

spreadsheet è consi-

stita essenzialmente
nella progressiva intro-

duzione di ulteriori

funzionalità, aggiunti-

ve rispetto alle funzio-

no quelle su cui si ba-

sa il semplicissimo ed
intuitivo modello di fo-

glio elettronico. Qui
vediamo una vecchia
versione del diffusissi-

mo. a suo tempo MS
Multiplan. che si auto-

definiva foglio contabi-

le elettronico. Non

trodotte funzioni di

stringa.

o, più semplicemente, di imparare alcu-

ni «trucchi del mestiere» un po' difficili

da scoprire da soli.

In questo stesso periodo milioni di utiliz-

zatori si sono affacciati al mondo della

microinformatica. Si tratta non solo di

utilizzatori convinti che hanno «scelto»

di usare per la propria attività un compu-
ter, ma anche, e sono ormai quelli per-

centualmente più numerosi, utilizzatori

non per scelta, cui è stato in qualche
misura imposto di utilizzare computer e
programmi scelti da altri.

In occasione del numero cento voglia-

mo idealmente avvicinare due ipotetici

lettori, uno che ci segue dal primo nu-

mero e un altro che si avvicina, e lo fa

con interesse, solo ora alla Microinfor-

matica e inizia a comprare oggi, dal

numero 100, la nostra rivista.

Gli scenari differenti

Cento numeri fa si accostavano alla

microinformatica prevalentemente gli

appassionati, e quindi o hobbisti di varie

provenienze... hobbistiche (alta fedeltà,

elettronica, ecc.) o professionisti in va-

rie discipline (diplomati, laureati nelle

più svariate materie, ma anche studenti,

ecc.).

In molti casi, accanto all'interesse,

poco definibile, dell'hobbysta, è nato

anche un interesse concreto, finalizzato

alla monetizzazione della conoscenza di

questa tecnologia. Si è infatti subito

capito che l'informatica, ed in particola-

re la microinformatica, sarebbe esplosa,

in quanto si tratta di una tecnologia

talmente orizzontale che riguarda e ri-

guarderà. prima o poi, tutti.

Va anche precisato che, al contrario di

altre tecnologie, altrettanto diffuse, co-
me il telefono o la fotocopiatrice, tanto

per non far nomi, la nostra richiede da
parte dell’utilizzatore generico un note-

vole impegno nell'apprendimento ne-

cessario per il suo miglior sfruttamento.
Quindi immediatamente dopo gli hob-

bysti e i lungimiranti si sono fatti avanti ì

professionisti «illuminati», che hanno
cominciato ad automatizzare settori del-

la propria attività. I primi prodotti utiliz-

zati erano i primordiali Word Processor,
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con i quali produrre documenti, e i primi
rudimentali pacchetti gestionali, con i

quali dare una maggiore dinamicità al

proprio lavoro.

Successivamente sono cominciati ad
apparire i primi PC nelle Aziende, in

genere acquistati su insistenza di qual-

che dipendente appassionato, che ha
capito che tale tecnologia poteva miglio-

rare il rendimento della propria attività

nell'ambito dell’Azienda.

Il fine riconosciuto di un PC in una
Azienda è duplice. Innanzitutto permet-
te all'utilizzatore di svolgere meglio e
più velocemente il proprio lavoro, spe-
cie se questo è di tipo ripetitivo, poi,

conseguentemente, gli consente di

svolgere ulteriori lavori.

Tali iniziative sporadiche nelle Azien-
de hanno causato in genere più danni
che vantaggi ma hanno avuto il merito
di aver gettato il classico sasso nello

stagno.

Le strutture Aziendali, dapprima le più

dinamiche, ma ormai anche i più buro-
cratizzati dei Ministeri, si sono accorte
della importanza di questa tecnologia e
la stanno affrontando con strategie a

largo raggio che contemplano non solo

l'acquisto delle macchine, che è addirit-

tura l'aspetto meno rilevante, ma so-

prattutto la preparazione degli utenti e
la riorganizzazione delle procedure
aziendali in dipendenza dell'introduzione

di PC e degli strumenti di Informatica

Individuale.

Contemporaneo allo svolgersi delle

fasi ora descritte, è stato lo sviluppo

dell'hardware e quello del software.

Quindi, via via che nuove categorie di

utenti si affacciavano (il fenomeno si

continua a verificare) alla microinforma-

tica, cambiava lo scenario software.
In pratica mentre all'inizio (i famosi

cento numeri fa) ci si trovava di fronte a

macchine con Basic in ROM e con
pochissime alternative d'utilizzo, rispet-

to al doversi scriversi da sé il program-
ma o a rivolgersi a applicativi scritti da
altri, oggi lo scenario è totalmente cam-
biato.

I linguaggi, aumentati di numero e
anch'essi evolutisi. continuano, ovvia-

mente. ad esistere, ma sono lasciati

all'interesse dei tecnici o degli appassio-

nati. Gli applicativi verticali disponibili,

ne esistono voluminosi cataloghi, sono
migliaia e coprono ormai tutti i settori

delle attività produttive.

L'aspetto più rilevante è stata la na-

scita e la diffusione dei prodotti di Infor-

matica Individuale.

Per tali prodotti è stato anche coniato
il termine di Software Intermedio, in

quanto non sono né linguaggi, per utiliz-

zare i quali occorre non tanto conoscere
il prodotto quanto saper programmare

(e l'utente non deve e può diventare un
programmatore), né applicativi chiusi,

che presentano soluzioni standard quasi

sempre differenti da quelle realmente
necessarie all'utente.

I prodotti, ricadenti nella macrocate-
goria dell'Informatica Individuale, sono
in realtà numerosissimi, e a loro volta

hanno comportato la nascita (e in taluni

casi anche la morte) e il consolidamento
di più sottocategorie software.

Tra queste tre sono quelle principali,

in quanto contano milioni di utilizzatori e
quindi milioni di utilizzazioni produttive.

Oggi, quando in un'Azienda si diffon-

de l'Informatica Individuale, viene sem-
pre tenuto conto del fatto che esistono

queste tre categorie e che oltre alla

scelta delle macchine è ancor più im-
portante scegliere, per ciascuna catego-
ria, il prodotto, insomma la Marca e il

Tipo del prodotto da diffondere.

Le tre categorie consolidatisi nel cor-

so degli anni sono il WP, lo Spreadshe-
et e il DBMS. Ciascuno di queste meri-

terebbe un lungo discorso che tratti la

sua evoluzione, i suoi sconfinamenti
verso altre categorie, gli attacchi subiti

da parte di altri.

Il Word Processor era inizialmente un
prodotto di uso personale, con il quale

scrivere testi, lettere, documenti, articoli,

libri, ecc. Oggi, parliamo delle ultime

versioni dei prodotti più diffusi, si è

evoluto in molte direzioni. Serve per

automatizzare la produzione di documen-
ti ripetitivi e complessi, serve per stam-
pare gli stessi con qualità tipografica.

In ambito aziendale un WP moderno
è il mezzo con cui produrre i documenti,

poi messi in circolazione dai prodotti di

Posta Aziendale, che si appoggiano sul-

le Reti, sui collegamenti agli Host, sui

collegamenti remoti via Modem.
Il DBMS moderno nasce dal Filer, in

pratica il semplice schedario elettronico,

ma si evolve notevolmente in varie dire-

zioni. Innanzitutto da semplice filer,

adatto al trattamento delle rarissime

problematiche monoarchivio, si trasfor-

ma in DBMS vero e proprio, che tratta

più archivi legati da relazioni e che di-

figura 2 IBM - Pian

ria. cercò di introdursi

con propri prodotti
software nel mondo
dell'Informatica Indivi-

duale e lo fece acqui-

sendo una collana di

pacchetti, realizzati

dalla casa Software
Publishing. altrimenti

noti con il nome PFS.

La caratteristica più
appariscente dello
spreadsheet, che si

chiama PLAN ASSI
STANT. 6 cho lavora

per righe e per colon-

ne anziché per celle

ed è quindi adatto solo

per applicazioni ele-

mentari.

Figura 3 - Lotus 123 -

Release l.A.

Il Lotus 123 versione

1A. mai tradotta in Ita-

liano. di cui vediamo la

scarna videata iniziale

tallora esistevano
sprattutto computer
non graficil, rappresen-

ta il momento di pas-

saggio più importante

nella storia degli spre
adsheet e quindi del-

l'Informatica Individua-

le Si è passati da pro-

dotti dostinati ai calcoli,

il mitico Visicalc. il soli-

do Multiplan, a prodotti

di ben più ampio oriz-

zonteapplicativo. Lein-
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Figura 4 - MS Excel -

Formati.

Un concetto fonda

-

mentale che regola la

vita del loglio elettro-

nico è che in una cella

menti, il contenuto,

che può essere nume-
rico o alfanumerico, di-

gitalo direttamente o
ottenuto dal calcolo di

una formula, e l'aspet-

to esteriore, che gli si

attribuisce attraverso

le funzioni di Formato,

e che in certi casi può
anche « tradire » la

comprensione del
contenuto.

Figura 5 - Borland
Quattro Pro - Le fun-

zioni chiocciolina. Mol-
te soluzioni ai proble-

mi applicativi si trova-

no nelle funzioni
chiocciolina Iiniziano

.

in quasi lutti i prodotti,

con un carattere di ri-

conoscimento (§}), che
vanno inserite nelle

formule e che eseguo-
no direttamente calco-

li. anche complessi,
con la stessa facilità

ed immediatezza con
le quali vengono ese-

guito le classiche
quattro operazioni. Qui
vediamo una pagine
dell'Help, organizzato
per argomento, dispo-

nibile sul Quattro Pro.

Figura 6 - MS Excel -

Funzioni di stringa

Uno dei fondamentali

momenti di passaggio

generazionale nella

storia degli spreadshe-

et è stato quando, con

il Lotus 123 release

dotte le funzioni di

stringa, adottate poi

da tutti gli altri, che
hanno consentito l'uso

del foglio elettronico

anche per applicazioni

non esclusivamente
numeriche.

spone di generatori di Maschere di Ge-

stione, generatori di Report, generatori

di Programmi Batch.

Tutti i DBMS più diffusi dispongono
anche di un proprio linguaggio di pro-

grammazione con il quale affrontare le

problematiche più evolute, quelle che
escono fuori dal raggio di azione della

modalità interattiva.

L'evoluzione in ambito aziendale dei

DBMS prevede innanzitutto l'utilizzo in

Rete, il che permette di affrontare pro-

blematiche non solo complesse, ormai

alla portata dei DBMS su PC, ma anche
voluminose, in termini di dimensione
degli archivi e di numero degli accessi.

Il passo successivo è quello del-

l'aggancio ai Server, come il tanto citato

SOL Server, con il quale l'utente attra-

verso il suo prodotto su PC accede, in

maniera per lui del tutto trasparente,

direttamente alla Banca Dati Aziendale.

Infine, la terza categoria, è rappresen-

tata dagli Spreadsheet che costituisco-

no l’argomento di questo articolo.

Ma perché proprio
lo Spreadsheet?

È probabile che tra qualche decina

d'anni quando, sul nujmero 500 o 1000
di MCmicrocomputer, scriveremo la

storia dell’Informatica e dovremo indica-

re le motivazioni della diffusione dell'In-

formatica Individuale, ne indicheremo

due. Una hardware, più ovvia, la nascita

del Personal Computer, e la seconda,

software, l'invenzione dei Foglio Elettro-

nico o Spreadsheet.

Delle tre categorie di prodotti citate in

precedenza, lo spreadsheet è sicura-

mente la più innovativa, in quanto il

Word Processor in pratica già esisteva,

e le sue caratteristiche erano ben deli-

neate, sotto forma di Sistemi di Vi-

deoscrittura, che a loro volta erano una
evoluzione delle macchine per scrivere,

e i Filer esistevano sotto forma di sche-
dari «fisici», ed erano già abbastanza
funzionali e quindi molto diffusi.

Lo spreadsheet, come noto, rappre-

senta la metafora del foglio di carta a
quadretti, strumento noto a tutti, ma
talmente banale da non suscitare nes-

sun interesse da parte di chi si occupa-

va di organizzazione o di automazione.
Volendo avvalorare il significato di ta-

le metafora si può affermare non solo

che lo spreadsheet serve un po' a tutto,

e quindi è lo strumento software più

«orizzontale» possibile, ma anche che si

può utilizzare in tutte le fasi in cui si

suddivide un processo di automazione,
dalla nascita dell'idea, alla sua formaliz-

zazione, fino alla gestione dell'applica-

zione, esattamente come quando si uti-

lizza il foglio di carta a quadretti.

E questo, il fatto cioè che lo spread-

sheet sia anche uno strumento con il

quale mettere a fuoco le idee, è l’esatto

contrario di quello che richiede un
DBMS, che pretende al contrario uno
studio a tavolino della organizzazione

degli archivi (la famosa analisi dei dati)

solo alla fine della quale si può passare

alla fase realizzativa.

All'esplorazione delle
funzioni sconosciute

I lettori «vecchi» sanno che i nostri

articoli hanno sempre avuto un taglio

pratico. Si è cioè sempre privilegiata

l'esposizione degli aspetti applicativi dei

vari argomenti trattati, rispetto all'espo-

sizione delle astratte teorie.
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Figura 7 - Lotus 123
Refesse 2.2 - Manipo-
lazione delle dato.

La data e l'ora vengo-
no convertite in un nu-

mero decimale in cui

la pane intera rappre-

senta il giorno HI nu-

mero 1 è in genere il

primo gennaio 1900) e
la pane decimale l'ora-

rio rappresentato in

milionesimi di giornata

IO.5 è mezzogiorno).

Esistono una serie di

funzioni chiocciolina

che permettono di
eseguire tutte le con-

versioni possibili tra

giorno/ora e numeri e
viceversa.

Figura 8 - MS Excel -

Funzionalità di costru-

È una classica funzio-

ne di servizio che per-

mette di riempire delle

meri e/o date che se-

guano una cena se-

quenza. Per chi ha di-

mestichezza con qual-

che linguaggio si può
affermare che la fun-

zione Serie serve per
creare dei cicli che in

un foglio elettronico

debbono però neces-
sariamente svilupparsi

su più celle.

Figura 9 - Lotus 123 -

Funzioni evoluto di co-
pia - Zona valori.

Questo è un esempio
di una funzionalità un
po’ nascosta. In prati-

ca permette di fare

una copia speciale in

cui le formule della zo-

na di origine diventa-

no, nella zona di deste

nazione, i risultati delle

stesse. Nella figura

vediamo un procede
mento di calcolo per
tradurre una sequenza
continua di numeri in

una sequenza conti-

nua di due lettere.

Quest'ultima poi subi-

sco un'operazione Zo-

Anzi, la maggiore efficacia della prati-

ca sulla teoria è una caratteristica pro-

pria del Personal Computer. Si appren-
de molto più lavorando alla tastiera che
non leggendo manuali, libri, articoli, ecc.
Conferma questa affermazione il fatto

che ormai tutti i nuovi prodotti di Perso-
nal Computing sono dotati di Tutorial e/

o di materiale autodidattico, che preve-

dono situazioni operative reali in cui

l'utente opera direttamente con il pro-

dotto.

Il fine pratico che ci vogliamo propor-

re in questo articolo è quello di esplora-

re le funzionalità meno appariscenti del

foglio elettronico, che l'utente inziale

non conosce.
Quando l'apprendimento avviene in

modo autodidattico succede che l'uten-

te capisce subito alcuni concetti e alcu-

ne funzionalità di base che gli permetto-
no di cominciare a lavorare. Poi si ada-

gia sugli allori, nel senso che si sente
appagato da quanto ha imparato, e non
si pone più il problema di scoprire altre

funzionalità, che ci sono, ma di cui non
avverte la mancanza.

Evidentemente non si tratta di funzio-

nalità fondamentali, in quanto si può
sopravvivere anche non conoscendole,

ma sono funzionalità che possono o
facilitare alcune operazioni o permettere
delle operazioni più complesse, non rea-

lizzabili con i comandi normali.

Ripercorrendo la storia dello spread-

sheet si può anche notare un parallelismo

ta le varie generazioni di prodotti e le

funzionalità introdotte. In altre parole

l'evoluzione'è consistita essenzialmente
nella introduzione di nuove funzionalità,

aggiuntive rispetto alle funzionalità di

base, che sono quelle su cui si basa il

modello concettuale di foglio elettronico.

In definitiva qui di seguito tratteremo

alcuni argomenti, particolarmente legati

aìl’evoluzione dello spreadsheet, dotan-

doli di illustrazioni esemplificative. I più

esperti probabilmente già padroneggia-

no tutte queste funzioni, i meno esperti

troveranno sicuramente qualche infor-

mazione utile.

/ formati

Uno dei concetti fondamentali che
regola la vita del foglio elettronico è

costituito dalla doppia identità della cel-

la. In essa convivono due elementi, il

contenuto, che può essere numerico o

alfanumerico o una formula, che a sua

volta produce un numero o una stringa

(o un errore), e l'aspetto esteriore che
gli si attribuisce attraverso le funzioni di

formato, che in certi casi possono addi-

rittura tradire la comprensione del con-

tenuto.

Ad esempio se nella cella si scrive la

formula 100*200, sul foglio apparirà il

risultato, che è 20000, e che può esse-

re visto, ad esempio, con un formato
che separa con dei punti le migliaia e
che prevede un decimale. Il suo aspetto

sarà quindi 20.000,0.

In certi casi l'aspetto del numero può
trarre in inganno in quanto il formato
assegnato può far sparire alla vista alcu-

ni dei numeri decimali. Ad esempio se

in una cella si scrive 2/3, e il formato

scelto comporta due decimali, sul foglio

apparirà 0,67. Ma se questo numero
viene poi moltiplicato per 1000 diventa

666,67 e non 670,00.

Attenzione quindi. Il formato assegna-

to alla cella non altera il numero ma solo

il suo aspetto. In figura 4 una semplifi-
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cazione di formati, scelti tra il ricchissi-

mo campionario, ampliabile con formati

personalizzati, possibile con Microsoft
Excel.

Le chioccioline

Se invece si vuole che il numero 2/3

sia troncato e arrotondato alla seconda
cifra decimale, occorre utilizzare la fun-

zione «chiocciolina» che provoca l'arro-

tondamento. Quindi, invece di scrivere

2/3, occorrerà scrivere (a>ARROT(2/3;2) e
il numero prodotto sarà effettivamente

0,67, senza decimali nascosti.

Molte soluzioni ai vari problemi appli-

cativi possono essere trovate nelle fun-

zioni chiocciolina (iniziano in quasi tutti i

prodotti con un carattere di riconosci-

mento @), che vanno inserite nelle for-

mule e che eseguono direttamente cal-

coli, anche complesi, con la stessa faci-

lità ed immediatezza con le quali vengo-
no eseguiti i normali calcoli aritmetici

(fig. 5).

Ne esistono, in tutti i prodotti, nume-
rossime e sono raggruppabili per tipolo-

gia. L'utente normale ne utilizza una
minima parte (se le utilizzasse tutte non
sarebbe un utente normale). Ad esem-
pio di funzioni finanziarie, in ciascuno
dei vari prodotti citati nell'articolo, ne
esistono oltre 1 0. Solo un superesperto
di analisi finanziaria conosce il significa-

to di tutte e ne usa comunque solo una
parte.

Una delle future evoluzioni dei pro-
dotti di tipo spreadsheet consisterà pro-
prio nel potenziamento di tali funzioni,

sia come numero di tipi, che come
numero di funzioni per ciascun tipo.

L'EXCEL (in cui le funzioni non comin-
ciano con la chiocciolina ma con il se-
gno uguale) permette anche la costru-

zione di funzioni utente, cosa che si fa

abbastanza semplicemente, e che si

aggiungono a quelle in dotazione.
Anche l'1 23 e il Quattro lo permetto-

no (la costruzione delle funzioni utente),

ma solo con prodotti aggiuntivi, più

complessi da maneggiare, e quindi me-
no adatti airutilizzatore medio.
Uno dei momenti fondamentali di

passaggio generazionale è stato quello

costituito dalla nascita del Lotus 123
Rei 2.01 in cui tra le altre, sono state

introdotte le funzioni di stringa che han-
no aperto l'uso dello spreadsheet anche
ad applicazioni non esclusivamente nu-
meriche (fig. 6).

Nella figura vediamo un'esemplifica-

zione di funzioni di stringa. In particolare

si può notare anche come esistano la

possibilità di conversione ASCII, la pos-
sibilità di concatenamento, ecc. Funzio-
ni analoghe a quelle che si trovano in un
linguaggio evoluto.

Cogliamo l'occasione per citare la

presenza, in tutti i prodotti di tipo spre-

adsheet. di funzioni per maneggiare le

date, che sono notoriamente una «brut-

ta gatta da pelare».

Le date e l'orario vengono sempre
convertite in un numero decimale in cui

la parte intera rappresenta il giorno (il

numero 1 è in genere il primo gennaio

1 900) e la parte decimale l'orario tradot-

to in milionesimi di giornata. Esiste una
serie di funzioni chiocciolina che per-

mette di eseguire tutte le conversioni

possibili tra giomo/ora e numeri e vice-

versa (fig. 7).

Queste funzionalità risolvono solo al-

cuni dei problemi di calcolo delle date.

Ad esempio una elaborazione generaliz-
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Figura 13 - MS Excol
123 - Funzionalità di

produzione tabelle.

Se posso esprimere
una mia personalissi

ma opinione la funzio-

nalità Tabella è una
delle più interessanti.

Per giudicarla tale de-

più come funzionalità

funzionalità di calcolo

fine a se stessa. La
sua maggiore difficoltà

concettuale sta nel

fatto che le formule-

,del tipo Y - FIXI op-

pure 2 = FIX, Yl. non
potendosi appoggiare

su variabili, che negli

spreadsheet non osi

stono, utilizzano delle

Quattro Pro - Grafica

Altra presonza costan-

te negli spreadsheet
delle ultime generazio-

ni c la grafica di tipo

commerciale IBusi-

come un'ulteriore fot

morici, Nel Borland
Quattro Pro tale ma
crofunzione non è più

totalmente asservita al

foglio di calcolo ma di-

venta un prodotto
autonomo, di tipo Ora

completare ’i diagram-

mi prodotti dai dati sia

per creare, dal nulla

disegni di tipo Presen-

Figura ib - MS Excel -

Bordi, cornici, filetti,

Le lunzionalità che
permettono di esegui-

re un trattamento
estetico del lavoro
eseguito con lo spre-

adsheet sono essen-
zialmente due. Quella

che permette di sce-

gliere il tipo di font at-

tribuibile al contenuto
di ciascuna cella e
quella che permetto di

insenrc comici attorno

a celle singole o a zo

ver sprecare altre celle

per inserire caratteri

zata del tipo «calcolo della data tre anni

a partire da oggi» non può essere ese-
guita altrettanto facilmente in quanto
vanno sempre considerati i mesi e gli

anni reali (che come noto possono non
avere durata uguale). Sempre nella figu-

ra 7 vediamo una funzione Add-ln
dell'1 23 release 2.2. Si tratta della

@D360(x;y), che calcola la differenza tra

due date, utilizzando mesi teorici di 30
giorni. Da questa differenza in giorni

teorici è possibile calcolare facilmente

la differenza in anni, mesi e gioni.

I vari tipi di serie

Quella che serve per generare delle

serie è una classica funzione di servizio

che permette di riempire delle zone di

celle con numeri e/o date che seguano
una certa sequenza. Per chi ha dimisti-

chezza con qualche linguaggio si può
dire che la funzione sene serve per

creare dei cicli che in un foglio elettroni-

co debbono però svilupparsi su più

celle.

In pratica basta indicare il primo valo-

re, indicare poi la zona in cui la serie si

deve sviluppare (oppure, in alternativa, il

valore massimo che deve raggiungere)

e poi la funzione produce i vari valori

successivi. Con l'EXCEL, del quale ve-

diamo una figura, le operazioni avvengo-
no attraverso una finestra di dialogo che
permette di verificare le varie possibili-

tà, ad esempio quella di eseguire serie

aritmetiche e geometriche (fig. 8), o
serie di date che poi possono essere

aggiustate impostando i formati più

adatti.

Funzioni evolute di zona

Per zona si intende un insieme rettan-

golare di celle, identificabile molto sem-
plicemente attraverso le coordinate

estreme di una diagonale. Può esten-

dersi lungo una colonna, lungo una riga,

oppure su più righe e colonne.

Oltre alle funzionalità più intuitive,

che sono quelle che permettono di co-

piare e spostare delle zone da una parte

all'altra del foglio, ce ne sono di meno
intuitive, ma che possono in certi casi

risolvere problemi particolari.

Funzionalità di trasposizione, tra righe

e colonne, funzionalità di copia di forma-

ti e non di contenuti, funzionalità di

copia di valori che si sommano, o sot-

traggono, ai valori presenti nella zona di

destinazione. Esiste anche la comoda
funzionalità che copia solo i risultati

calcolati da una zona in cui sono presen-

ti formule.

Queste funzioni particolari possono
essere eseguite sulle stesse zone di

origine. Ad esempio si può convertire

una zona di formule in una zona di

valori. È chiaro che questa operazione

ha senso quando non occorre più rical-

colare le formule, che anzi così vengo-

no consolidate. Se ne ricava un notevo-

le risparmio di memoria in quanto nelle

celle non ci sono più le formule, ma
direttamente i numeri (fig. 9).

Funzionalità di data base

Le funzionalità di Data Base sono un

esempio, forse il più importante, di co-

me la struttura fisica dello spreadsheet

possa essere utilizzata anche per attivi-

tà più evolute, non associabili al foglio

altrettanto intuitivamente di quelle di

base.
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Figura 16 - Borland
Quattro Pro - Funzione

di Preview.

Una delle direzioni

spreadsheet delle ulti-

me generazioni è stata

quella di fornire anche
di un supporto DTP il

classico foglio di cal-

colo. Questo significa

che esistono alcune
funzionalità che si oc-
cupano esclusivamen-
te degli aspetti «este-

tici». Oggi è infatti

quasi sempre richiesta

nella stampa della ta-

bella.

Figura 17 Borland
Quattro Pro - Windo-

II Microsoft Excel è
stato il primo prodotto
realmente alternativo

al Lotus 123 ed è sta-

to seguito dal Borland
Quattro, subito pro-

Profcssional. Caratteri-

ma ridotta anche dalle

duo attuali versioni del
1231 quella che per-

mettere la realizzazio-

ne di applicazioni su
più fogli, con possibili-

tà di formule che si

riferiscono ad altri fogli

e con possibilità di im-
paginare più fogli sullo

stesso video. ...che
però comincia ad es-

sere un po' piccolo.

Mentre è abbastanza intuitivo consi-
derare come archivio una tabella piena

di dati, con le intestazioni in cima alle

colonne che rappresentano i nomi dei

campi, mentre le righe rappresentano i

record, non lo sono né l'introduzione

della Zona di Condizioni e della Zona di

Emissione. Queste sono le due struttu-

re, che l'utente deve aggiungere al fo-

glio, necessarie per poter eseguire le

interrogazioni dell'archivio.

Questa modalità operativa è stata

adottata da tutti i produttori di spread-

sheet, per cui, malgrado la sua scarsa

intuitività (rispetto al lavoro sul foglio), si

è diffusa ormai come cultura generale.

È stata ripresa anche in alcuni prodotti

di tipo DBMS, in cui le operazioni di

Query sono eseguibili attraverso il lin-

guaggio di interrogazione QbE (Query
by Example) (fig. 10).

Le funzionalità di Data Base rappre-

sentano un fronte aperto nel senso che
nelle prossime versioni dei vari prodotti

le vedremo ulteriormente potenziate.

Oggi è già possibile dialogare con file

esterni (scritti in altri formati). Lo fa

direttamente il Quattro Pro, lo fa l'Excel,

attraverso il prodotto ausiliario Q+E, lo

fa l'1 23 Release 3.

Altra importante novità dell' 123 Rele-

ase 3 è il potenziamento delle funziona-

lità di Query del Data Base, che ora

permettono di interrogare più archivi

relazionati e permettono che anche
questi risiedano in file esterni scritti in

vari formati (fig. 11). Anche su questo
argomento, come su buona parte degli

altri citati prima e dopo, MC ha pubbli-

cato degli articoli specifici.

Come ulteriore funzionalità inseribile

nella càtegoria DB citiamo quella che
esegue il conteggio delle frequenze
(non c'è, stranamente, nell'Excel, ma
può essere simulata con la funzione dati

Tabella).

Con tale funzionalità, data una serie di

valori numerici e costruita una tabellina

contenente una serie di intervalli, è pos-
sibile ottenere il conteggio di quanti

valori ricadano in ciascun intervallo (fig.

12).

La funzione data table

Se posso esprimere una mia persona-
lissima opinione la funzionalità Tabella

(in alcuni prodotti è stata chiamata Si-

mulazione) è una delle più interessanti.

Per giudicarla tale deve però essere
intesa più come funzionalità di servizio,

che come funzionalità di calcolo fine a
se stessa.

Permette due (enell'123 Release 3,

ben cinque) varianti. Si può scrivere una
serie di valori variabili e una serie di

formule che fanno loro riferimento, op-

pure due serie di valori variabili e una
sola formula (e così via, nell'123 rel.3).

Tale strumento può essere utilizzato

per realizzare tabelline di consultazione
con calcoli già predisposti, oppure, se si

scrivono delle formule di tipo Statistiche

di Database, per eseguire delle analisi di

dati.

Tra i vari prodotti ci sono delle diffe-

renze di comportamento. Nell' 123 e nel

Quattro la funzione viene attivata con
uno specifico comando. Nell'Excel la

Tabella diventa una zona «riservata»

che viene ricalcolata direttamente ogni

volta che se ne cambia un elemento, ad

esempio la formula o i valori della serie.

Mi è capitato più volte di dover spie-

gare tale funzionalità e la maggiore «re-

sistenza» che ho incontrato nei miei

interlocutori è stata quella di capire che
la fòrmula (che è del tipo Y=F(X). nel

caso di una serie di valori, e del tipo

Z=F(X,Y). nel caso di due serie di valori)

non potendo utilizzare realmente delle

variabili X. Y (perché in un foglio elettro-

nico non esistono), deve necessaria-

mente appoggiarsi a due celle, a cui il

prodotto fa svolgere la funzione di varia-

bili (fig. 13).

Grafica

Altra presenza costante negli spread-

sheet delle ultime generazioni è la grafi-

ca di tipo commerciale (Business) che
va intesa come un'ulteriore forma di

vista sui dati numerici, la cui caratteristi-

ca principale è quella di essere imme-
diatamente ridisegnata, al variare dei

dati numerici da cui dipendono (fig. 14).

C'è stata, anche in questa particolare

funzionalità, una notevole evoluzione

che ha comportato aumento dei tipi di

grafici e delle caratteristiche estetiche

impostabili, per cui ormai la grafica in

dotazione allo spreadsheet è adatta a

coprire il 90 per cento delle necessità di

produzione di Business Graphic.

Nel Quattro Pro tale macrofunzione si

è ulteriormente evoluta al punto di non
essere più totalmente asservita al foglio

di calcolo e diventa un prodotto di tipo

Drawing a sé stante. Così copre un'ul-

teriore «fetta» di fabbisogni grafici del-

l'utente normale.

Estetica

La «colpevole», rea confessa, della
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Figura 18 - Lotus 123
Release 3 - Tridimen-

sionalità.

La Lotus, con la ver-

sione 3 del suo best-

seller 123. ha esplora-

to alcune strade nuo-

ve. inserendo alcune
importanti funzionalità,

che però, stando alle

statistiche di vendita,

granché apprezzate
dal mercato (notoria-

mente influenzato an-

che da altri fattori),

Una di queste funzio-

nalità è la tridimensio-

nalità, la cui più evi-

dente conseguenza è
che ora la cella deve

mite tre coordinate

IA:A1).

nascita dei prodotti di tipo DeskTop
Publishing e della diffusione delle fun-

zionalità di DTP anche nelle altre cate-

gorie di prodotti software è stata senza
dubbio la stampante Laser, che ha reso

possibile il raggiungimento di una quali-

tà di riproduzione paragonabile a quella

raggiungibile in tipografia.

Poiché tutti i prodotti, di qualsiasi

tipo, debbono prima o poi stampare
qualche cosa, è normale pretendere di

farlo bene sfruttando direttamente le

capacità della Laser. È chiaro che que-
ste funzionalità sono del tutto estranee
alla logica del foglio di calcolo. Prova di

questa estraneità è, ad esempio, il fatto

che la Lotus, ha «relegato» tale funzio-

nalità estetiche in un prodotto Add-ln,

l'Allways, che produce un file esterno a

quello WK1, e che contiene solo le

caratteristiche estetiche.

Le funzionalità che permettono di

eseguire un trattamento estetico del

lavoro eseguito con lo spreadsheet so-

no essezialmente due. Quella che per-

mette di scegliere il tipo di font attribui-

bile al contenuto di ciascuna cella e

quella che permette di inserire cornici

attorno a celle singole o a zone di

celle... senza dover sprecare altre celle

per inserire caratteri speciali (fig. 1 5).

Sono in genere presenti anche funzio-

ni di Preview. attraverso le quali si si-

mula al meglio, sul video grafico, l'a-

spetto della pagina che verrà poi stam-
pata (fig. 16).

Il lavoro multifoglio
e il windowing

Il Microsoft Excel è stato il primo
prodotto realmente alternativo al Lotus

123. Oltre all'adozione dell'interfaccia

grafica Windows, che ben si presta ad
una applicazione di tipo spreadsheet, ha
presentato anche numerose novità ope-
rative.

Una delle più rivoluzionarie, adottata

in seguito e in varie forme, da tutti gli

altri, è stata quella di permettere la

realizzazione di applicazioni su più fogli,

con possibilità di formule che si riferi-

scono ad altri fogli (Linking) e con possi-

bilità di impaginare più fogli sullo stesso

video... che conseguentemente comin-
cia ad essere un po' piccolo.

Il poter lavorare su più fogli significa

soprattutto organizzare meglio il lavoro,

in quanto i vari pezzi dell'applicazione

possono essere sistemati in vari fogli

dal contenuto omogeneo.
Il Multifoglio e il Windowing sono

stati adottati dal Quattro Pro (fig. 17). il

Multifoglio e un Windowing ridotto, in

quanto permettono solo due organizza-

zioni fisse della videata, sono stati adot-

tati dal Supercalc Release 5 e dal Lotus

123 Release 3, mentre un minimo di

Linking è stato introdotto nell'123 Rele-

ase 2.2.

Ieri oggi domani

Ieri quindi il foglio elettronico era un
semplice tabellone adatto al calcolo nu-

merico, oggi è uno strumento molto più

sofisticato, sempre basato però sulla

metafora del foglio di carta a quadretti,

il cui successo è dovuto principalmente

alla sua intuitività.

Tra i
vari prodotti c'è una base comu-

ne. ma cominciano ad emergere nume-
rose differenziazioni. Per base comune
si può considerare praticamente il Lotus

123 Release 2.01, in quanto tutti i pro-

dotti più diffusi leggono e scrivono in

tale formato Standard, e sono quindi in

grado di riconoscere tutte le funzionalità

più importanti in esso presenti.

Citiamo alcune differenziazioni più si-

gnificative. L'Excel distingue tre tipi di

fogli a seconda che contengano dati

grafici o macro. Oppure il Borland Quat-

tro Pro introduce delle funzionalità ma-
tematico-scientifiche proprie della ricer-

ca operativa (di cui dovremo prima o poi

parlare diffusamente). E il Lotus 123
Release 3 introduce il foglio tridimensio-

nale (che non è una semplice sovrappo-
sizione di fogli bidimensionali) (fig. 18).

Vanno poi considerati gli sconfina-

menti dello Spreadsheet verso gli altri

prodotti, tutti gli integrati (i prodotti che

fanno tutto) contengono ormai moduli

Spreadsheet, e degli altri prodotti verso

gli Spreadsheet. Vediamo Word Proces-

sor con funzionalità per la creazione di

tabelle numeriche, con tanto di calcoli,

oppure Data Base che permettono viste

tabellari e utilizzano linguaggi di interro-

gazione tipici degli Spreadsheet.

Ultimo aspetto che caratterizza gli

odierni spreadsheet è la presenza delle

Macro. che da funzionalità di servizio,

che permetteva di automatizzare facil-

mente le operazioni più ripetitive, si

sono evolute fino a diventare un vero e

proprio linguaggio di programmazione.

Ma attenzione, per utilizzarle produttiva-

mente occorre non tanto conoscere le

funzioni del foglio elettronico, quanto

saper programmare.
Risolto, in varie maniere dai vari pro-

dotti, il problema dello utilizzo della me-
moria RAM ben oltre la barriera imposta

dal DOS. ormai lo spreadsheet rappre-

senta, e rappresenterà per un bel pez-

zo, il miglior modo per accostarsi al

mondo del Personal Computing (parlia-

mo ovviamente di un utente medio, che

non abbia necessità particolari risolte da
applicativi specifici).

È facile da imparare, poche ore per

eseguire i primi lavoretti, ma dispone di

numerose funzionalità, ognuna delle

quali può diventare un potente strumen-

to elaborativo, in grado di soddisfare

anche esigenze applicative pesanti.

È difficile che in un prossimo futuro vi

possano essere dei cambiamenti so-

stanziali, che ne alterino il modo di

lavorare, soprattutto perché sarebbe il

pubblico a non accettare le innovazioni.

Le novità, nel rispetto quindi della filo-

sofia di base, consisteranno non sola-

mente in un progressivo aumento delle

funzionalità ma saranno anche legate

alla necessità di diffusione di tale tipo di

prodotti nelle grosse aziende. Ad esem-
pio molto promettente è l'aspetto relati-

vo al Linking con i Data Base esterni,

non solo quelli presenti sullo stesso PC,

ma anche sui server di rete o, tramite

delle interfacce software di tipo SQL
Server, anche sui mainframe.

In tal modo lo Spreadsheet diventa

un importante elemento anche nel Si-

stema Informativo delle Aziende, con il

quale l'utente può risolvere per conto

proprio, più rapidamente e con risultati

sicuramente più soddisfacenti, buona
parte delle proprie necessità informati-

che. anche quelle che necessitano di

dati aziendali gestiti da altri.
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a cura di Gaetano Di Stasio

Tiriamo le somme

O ramai l'autunno sta muovendo
gli ultimi passi e tra breve ci

troveremo nei freddo inverno
sospinti dal turbinio degli eventi e dalla

nostra incessante voglia di correre e di

fare. La calda estate è proprio finita:

tutto passa.

Delle stagioni trascorse ci rimane so-

lo il ricordo, più o meno intenso, di

alcuni momenti di vita, qualche volto

ma poco altro. Sicuramente però nella

nostra mente sono scolpite, questa vol-

ta indelebilmente, tutte le esperienze
vissute e che ora fanno parte di noi

stessi completandoci, come in un gros-

so mosaico bizantino.

Anche la prima edizione di micro-
CAMPUS sta volgendo al termine: tutto

passa. È strano che il tempo trascorra

così velocemente ed è ancora più stra-

no se penso che un anno e otto mesi fa

(passati in un attimo) l'idea di un qualco-

sa che assomigliasse, sia pur vagamen-
te, a MCmicroCAMPUS non era nem-
meno in procinto di formarsi.

Non c'è niente da fare: il tempo sfug-
ge di mano. Sembra non bastare mai
mentre si arranca e ci si dimena nel

tentativo di costruirsi qualcosa di nuovo,
magari di più bello, qualcosa di duraturo
in cui credere. Eppure, passando dal

sospiro alla burla, possiamo dire di es-

sere molto più fortunati dei nostri avi. In

media campiamo di più e quindi in teo-

ria possiamo fare più cose di quanto
loro non siano riusciti a fare e se ce la

mettiamo tutta alla fine dei nostri giorni

(magari anche prima), con un pizzico di

fortuna e genialità, potremo riuscire an-
che a divenire immortali (II?!!), ricordati

dai posteri fino alla fine dei tempi.

Ma (continuando nella divagazione
giocosa) non c'è niente da fare: potrem-
mo campare cento anni senza riuscire a

fare tutto ciò che Napoleone ha fatto

durante i primi trentacinque anni di vita

dei cinquanta vissuti; e quanti riuscireb-

bero a divenire in cento anni di vita uno
Chopin che visse trentanove anni, un
Mozart che ne campò solo trentacin-

que, uno Schubert che quando defunse
ne aveva trentuno, o a comporre ciò

che compose Bach nella primissima
parte della pròpria vita fino ai ventiquat-

tro anni quando diede vita aU'immortale
Toccata e fuga in re minore?
Ma voi mi direte: a noi interessa

sull'enciclopedia solo una citazione in

un riquadrino e non venti pagine intere.

Va be' ma non usciamo troppo fuori dal

seminato.

Premesse

Dopo questa bizzarra divagazione sul

tema è giunto il momento di fare un po'

il punto della situazione, ricapitolando

brevemnte le tappe che hanno caratte-

rizzato la vita di questa rubrica, guardan-

do i risultati conseguiti in questo primo
anno di attività.

I motivi e gli scopi che animano que-
sta iniziativa sono oramai noti a tutti (ai

ritardatari consiglio di leggere la prima
domanda fatta al Magnifico Rettore del-

l'Università Federico II di Napoli, prof.

Carlo Ciliberto, nell’intervista presente
in queste stesse pagine o la presenta-

zione della rubrica sul numero 87 di

MC); il modo in cui perseguirli, nel

nostro piccolo, è stato (e lo sarà ancora
nella seconda edizione) il lancio di un
concorso per la premiazione e pubblica-

zione dei dieci migliori lavori universitari

non tesi di laurea, a sfondo informatico,

pervenuti in redazione. Tale premio di

partecipazione consiste in un assegno
di studio di trecentomila lire. Una com-

missione di esperti e docenti universita-

ri, riunitasi in questi giorni, avrà poi il

compito di indicare il migliore fra questi

dieci lavori, inizialmente scelti da una
commissione interna alla redazione, a

cui verrà assegnato il primo premio: un
assegno di 700 mila lire ed un abbona-
mento gratuito ad MC. Il suo nominati-

vo ed i componenti della commissione
saranno indicati sul prossimo numero in

cui verrà presentata inoltre la seconda
edizione.

Valutazioni

Quando alla fine del mese di marzo
dello scorso anno proposi tale rubrica al

direttore, notai che l'unica cosa su cui

storceva il naso era il nome. Questo era

infatti inizialmente «Università 2000»
che, ringraziando il cielo, fu rimpiazzato

da quello tutt'ora presente grazie ad
una brillante idea del «principale».

Si incominciò cosi con un trafiletto

sulle News del numero 86 di MC (giu-

gno 1989). con la presentazione all'ini-

ziativa il mese successivo e con Panatisi

del mio Net Solver Sys fuori concorso
(come «esempio chiarificatore» si dis-

se) sul numero di settembre, per poi

partire regolarmente con la presentazio-

ne dei migliori lavori arrivati (dal numero
89 fino al numero 98 di luglio/agosto

1990 in cui si è conclusa la prima edi-

zione).

I lavori sono giunti in redazione a

partire dall'uscita del numero 87. cioè

dai primi di agosto, in un crescendo fino

a febbraio per poi calare man mano
seguendo, come è immaginabile, una
curva a campana.

II grafico a torta nella prima figura

mostra in proporzione il numero di lavori

giunti in redazione divisi per regione. Si
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nota subito il grosso buco che separa il

Lazio (con il 35% del totale di lavori

giunti in redazione) dalla Lombardia
(23%) e da tutte le altre regioni. Ma
come mai tanta differenza tra regioni

che vantano, ognuna di esse. Facoltà e
centri di ricerca di primo ordine? Ad
esempio in Sicilia, nel Piemonte, come
in Liguria non mancano di certo Facoltà

di Ingegneria o di Scienza dell'Informa-

zione (i cui studenti più di altri ci hanno
mandato lavori, come si nota dal quarto

grafico) eppure si trovano ai piedi della

scaletta.

Riflettendoci, alcune cose sono facil-

mente comprensibili altre invece meno.
Ad esempio il fatto che la nostra sede
sia a Roma ha agevolato, e forse anche
invogliato, i lettori romani ad inviarci i

loro elaborati, recapitati molte volte ad-

dirittura di persona. Questo può essere

uno dei motivi, sicuramente non l'unico,

che spiegano i 1 2 punti percentuali che

separano la regione Lazio dalla Lombar-
dia. Un altro fattore importante, in parte

collegato al primo, è che tutti i lavori

recapitatici provenienti dalle Facoltà di

Economia e Commercio e Lettere,

esclusa qualche rara eccezione, sono
stati realizzati da studenti romani dell'U-

niversità La Sapienza.

Il fattore predominante sta comun-
que. a mio giudizio, nel numero di stu-

denti che ogni anno si iscrivono alle

Facoltà della Capitale. Esse infatti vanta-

no una popolazione universitaria che è

quasi il 19% più grande di quella mila-

nese, particolare che ha una importanza

non trascurabile.

Una delle cose che non comprendo è

invece l'incolmabile gap che separa la

seconda dalla terza ed in particolare le

ultime sei regioni dalla seconda (in me-
dia quasi venti punti percentuali). Infatti

tra queste regioni ci sono città come
Torino. Napoli. Genova, Salerno, Bolo-

gna, Palermo che posseggono le Facol-

tà più grandi, più affollate e storicamen-

te importanti d'Italia, eppure le più «di-

stratte» (questo è il termine che mi
piacerebbe adottare per definirle).

Nel secondo grafico ritroviamo gli

stessi lavori giunti in redazione divisi per

città. Per quanto riguarda il Lazio notia-

mo che l'unica città presente è la Capi-

tale in quanto in essa sono concentrate

tutte le Facoltà di maggior spicco della

regione ed in particolare quelle a sfondo

tecnico-scientifico.

Anche in Lombardia il capoluogo di

regione è a dettar legge con la Statale

ed il Politecnico, la prima con la Facoltà

di Scienze dell'Informazione, la seconda

con Ingegneria Elettronica. Infatti anche
Bergamo, Brescia, Cremona, Varese

hanno le proprie Facoltà, ma sono tutte

a sfondo umanistico-economico.

Grosse delusioni me le ha procurate

Napoli, con una delle Facoltà più antiche

MCmicrcGMAPUS MCmicrcCPMPUS
prima edizione 1989/1990 prima edizione 1989/1990

^ |

LAZIO

LOMBARDIA jÉp
Milano ItoiitKiucol

-

PIEMONTE
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EMILIA ROMAGNA FRIULI mosto > Uoino Milano (Sisioiol

« giunti in redazione per regione. Lavori giunti in redazione per città.
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Roma (La Sapienza)

MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990 225



MCmicroCAMPUS

SOFTWARE & UNIVERSITÀ

ULTIME NOTIZIE
Nasce microCAMPUS telematico

Che cosa è microCAMPUS telematico?

Si tratta di una nuova area telematica di

MC-Link a supporto della rubrica MCmi-
croCAMPUS.

Il suo scopo primario è quello di realizza-

re un punto di incontro per gli studenti

universitari, o prossimi alla maturità, per lo

scambio di materiale didattico, per consu-
lenza all'atto della prima iscrizione, per lo

scambio di informazioni; essa dispone in-

fatti delle sotto aree News (in cui trovare

le novità del mondo universitario; iniziative

mirate, notizie dalle Facoltà, sondaggi,

commenti, particolari eventi ricreativi, i

luoghi dì incontro, gli esercizi che offrono

particolari sconti al popolo universitario, in-

formazioni sugli ostelli della gioventù),

Comments (sussurri, voci e grida dal po-

polo studentesco universitario e non). Ban-pol

di (in cui trovare i maggiori premi per tesi

di laurea, i bandi di concorso, le borse o

gli assegni di studio a carattere regionali,

nazionali ed intemazionali per studenti uni-

versitari. laureandi, neo laureati, ricerca-

tori).

Consulenza (la redazione di microCAM-
PUS sceglierà le domande più stimolanti e

di interesse generale e darà loro risposte il

più possibile esaurienti: ... per coloro che
vogliono proseguire gli studi e non hanno
le idee chiare, per chi ha problemi col

piano dì studi...), Universitas (in cui trovare

Informazioni sulle Università italiane sia

pubbliche Che private).

Inoltre mediante l'area programmi di

MC-Link è possibile scaricare o prelevare

materiale didattico usando come chiave di

ricerca «microCAMPUS».

e gloriose d'Italia (fondata a quanto pare

da Federico II nel 1224), che nel secon-

do grafico ho unito a Salerno (come per

Parma e Bologna. Trieste ed Udine) in

quanto città appartenenti alla stessa re-

gione e con un ugual riscontro; la rino-

mata Pisa (che addirittura dispone come
Milano sia della Facoltà di Ingegneria,

sia di Fisica sia della Facoltà di Scienze
dell'Informazione) che ha sfigurato in-

nanzi alla meno attrezzata Firenze (dove
manca infatti la Facoltà di Scienze del-

l'Informazione); Torino e soprattutto

Genova da cui mi sarei aspettato sen-

z'altro un ritorno maggiore soprattutto

perché Genova attira a sé inevitabilmen-

te tutti coloro che in Liguria o nel sud
del Piemonte vogliono continuare gli

studi (in essa sono infatti concentrate
tutte le Facoltà della regione).

Inoltre mi sarei aspettato «almeno
qualcosa» dalle piemontesi Alessandria

e Vercelli (non si può dire «qualcosa in

più» perché da esse non è arrivato

proprio nulla) Cuna con una bella Facoltà

di Scienza dell’Informazione e Fisica,

l'altra con Ingegneria Elettronica; dalle

pugliesi Bari e Lecce, poli di ricerca

universitari di primo ordine, che, in parti-

colare per Bari, hanno ben poco da
invidiare alle più rinomate Università di

Roma o Milano; ed infine dalle Universi-

tà di Palermo, culla della contestazione

studentesca dell'inverno scorso, e Ca-

gliari. Non è possibile però dir nulla sul

Trentino Alto Adige o sul Veneto in

quanto esse non dispongono di grosse

realtà così come per Molise. Basilicata

e Calabria i cui «figli» soffrono forse più

degli altri per i lunghi spostamenti e per

la dura vita di fuorisede.

L'intervista: Carlo Ciliberto,

Magnifico Rettore
dell'Llniversità Federico II di Napoli

Durante questi mesi di attività mi sono giunte, per via

telematica e cartacea, messaggi e lettere incoraggianti in cui

molto spesso mi si ponevano domande di vario genere sul

mondo universitario ed a cui ovviamente ho dato risposta

tempestiva. Mi é sembrato però opportuno riprendere alcune di

queste Ile più stimolanti e di interesse generale) e sottoporle

all'attenzione di una persona che, vivendo e lavorando a contatto
diretto col mondo universitario, più di ogni altro avrebbe potuto
dare risposte esaurienti. Per questo si è deciso di realizzare una
intervista, gentilmente concessaci, al prof. Carlo Ciliberto. Magni-
fico Rettore dell'Università Federico II di Napoli, riportata qui di

seguito. Essa si muove lungo tre direttive: la scarsa presenza di

premi universitari che non siano premi di laurea, il problema delle

scuole dirette a fini speciali nell'ambito della riforma universitaria

avviata dal Ministro Ruberti, il grosso problema della scelta della

Facoltà per chi ora ha conseguito la maturità e vuole proseguire
gli studi.

Purtroppo gli studenti universitari, non potendo produrre
reddito, sono del tutto trascurati da industrie, enti nazionali ed
internazionali e dagli istituti di formazione volti come sono solo a
ricercare affannosamente Imediante bandi di concorso e inizia-

tive mirate) prodotto finito d.o.c., cioè il buon laureato «under
venticinque». Infatti esistono ben poche iniziative volte a facili-

tare e premiare lo sforzo a cui è soggetto ogni studente nell'arco

dei suoi studi, mentre sarebbe a mio giudizio giusto progettare
qualcosa anche per loro, spronando le società desiderose di

acquisire personale altamente specializzato, a guardare un po'
più in là del proprio naso ed a fare in tale settore investimenti

anche a medio termine.

In questo modo andrà avanti, evitando pericolosissime fru-

strazioni, non solo il divora libri, che per passione o per necessità

non vuole o non può permettersi distrazioni di sorta, ma anche
chi, durante il periodo di formazione, sviluppa idee lodevoli,

progetti interessanti, trattati e/o tesine di un certo valore didat-

tico investendo risorse mentali e temporali più degli altri, deno-

tando interesse, impegnandosi oltre il libro di testo (se si è
desiderosi di laurearsi in brevissimo tempo non ci si impegna di

certo in attività mentali che portano si nuove esperienze, ma che
vanno oltre il 30 all'esame); cioè anche tutte quelle persone (la

maggioranza) che guardano l'Università non come un esamificio,

un luogo inerte in cui cultura e scienza ristagnano di fronte ai

meccanismi burocratici legati alla sola conquista del «pezzo di

carta», ma un luogo dì incontro e sviluppo, di studio e riflessione

così come dovrebbe essere.

L 'assistenzialismo e la valanga di servizi mirati fomiti dall'O-

pera Universitaria sono sacrosanti e necessari per estendere il

diritto allo studio davvero a tutti, ma ora è forse giunto il

momento di sperimentare qualcosa di diverso che si affianchi

all'assegno di studi e che premi dinamismo e voglia di fare.

A questo punto mi preme che Lei esprima il Suo pensiero

circa la fattibilità di iniziative del genere, focalizzando l'attenzione

su quelle in fase di avvio o di studio.

In effetti, è evidente che lo studente che si impegna in forme
partecipative effettivamente originali ha (ed ha sempre avuto) più

frecce al suo arco di chi studia passivamente. I diversi premi di

laurea, tra cui cito, a titolo meramente esemplificativo, quelli,

tutt'altro che trascurabili, della Fondazione Pasquale Corsicato,

vanno proprio a vantaggio di questo tipo di studente. Il consorzio

Novimpresa poi ha bandito quest'anno a Napoli un nuovo premio
per gli studenti universitari basato proprio sulla proposizione di

idee originali in campo imprenditoriale. Quindi esistono tali

iniziative, anche se poche, e ne esistono di analoghe anche in

varie altre città italiane sedi di Università. È necessario solo che
lo studente si informi, legga, comunichi, partecipi, il resto verrà

da solo.

Ora Le vorrei girare una domanda che ci è stata posta in una
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La filosofia di scelta

In realtà non esiste una filosofia parti-

colare seguita nella scelta dei dieci lavo-

ri pubblicati. Si è tentato solo di com-
prendere fra questi quelli che avevano
qualcosa di particolare da esprimere,

quelli che maggiormente potevano sol-

lecitare la fantasia dei lettori, variando il

più possibile i temi trattati e la Facoltà di

provenienza. Si sono pubblicati infatti

non solo lavori provenienti da Facoltà

come Ingegneria o Informatica (Scienza

dell'Informazione) ma anche da Lettere

ed Economia e Commercio, cosa che a

qualcuno potrebbe apparire strano. As-
sicuro invece che non si è trattato affat-

to di una forzatura ma un doveroso
riconoscimento verso lavori estrema-
mente interessanti quali essi si sono
dimostrati. Inoltre non si sono privilegia-

ti i lavori più seri (come ad esempio gli

ultimi due visti) ma si è dato spazio

anche a lavori minori e su argomenti più

frivoli (come ad esempio quel program-

ma di elaborazione di semplici composi-
zioni melodiche) che comunque faceva-

no riflettere ed offrivano spunti interes-

santi.

La diffusione

Come si leggeva sul n. 87 di MC alla

base dell'iniziativa vi è sostanzialmente

l'idea di rendere di dominio pubblico,

tramite MC-Link, tutto il materiale pub-

blicato in modo da permettere loro di

girare per le Università italiane sempre
carenti di materiale didattico valido ed
aggiornato e per arginare quello spreco
di risorse che comporta il superamento
dell'esame ed il parallelo abbandono del

materiale per esso preparato (il più delle

volte potenzialmente utile ad altri maga-
ri come trampolino di lancio per studi

più approfonditi o per comprendere me-
glio e più velocemente gli stessi argo-

menti).

Tutto questo è rimasto però lettera

morta fino all'inizio dell'estate 1990. In-

fatti MC-Link, già dalla fine dell'anno

scorso, lamentava grossi problemi di

spazio su memoria di massa, problemi

risolti con la versione quattro. Per que-

sto è stato possibile (verso luglio c.a.)

chiudere il cerchio, scaricando almeno
parte del materiale in questione (diversi

mega di roba) sulla nostra appendice
telematica.

Il successo è stato grande ma, devo
dire, aspettato. Infatti per la fine di

ottobre il numero di download dei file

microCAMPUS, secondo «attendibili sti-

me», dovrebbe aver superato quota 350
(oggi, ai primi di settembre si sfiorano i
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200), soprattutto perché per quel perio-

do si saranno scaricati tutti e undici i

lavori (dieci concorrenti + Net Solver

Sys) che attualmente sono fermi a sei.

Ovviamente non è possibile indicare

qual è il lavoro più «downloadato» in

assoluto mentre è ovviamente possibile

fare un discorso parziale.

Quello più richiesto per il momento è
il lavoro pubblicato sul numero 95 (Bre-

ve introduzione alle banche dati), l'unico

lavoro pubblicato realizzato da una stu-

dentessa (oggi laureata) del c.d.l. in

Antropologia della Facoltà di Lettere di

Roma.
Il secondo è Yankee pubblicato sul

numero 92. per il quale ci vogliono

quasi 12 minuti (contro i 3 del primo)

per completare il trasferimento in quan-

to grande ben 143 Kbyte compattati.

Il terzo è Net Solver Sys analizzato

fuori concorso sul numero 88 di MC,
per il quale ci vogliono addirittura 40
minuti in quanto è il risultato del com-
pattamento di quattro dischi da 360

Kbyte in un unico file di 478.

lettera giunta in redazione qualche mese fa e che qui di seguito

Le riporto:

«I...I Innanzitutto vogliamo precisare che chi scrive sono tre

studenti della Scuola Diretta a Fini Speciali fSDFS) in Informatica

della sede di Roma, Via Salaria 113 (ex BNL), e come tali Vi

contattano per due motivi precisi: far sapere dell'esistenza di

tale scuola a chi non ne fosse a conoscenza (e noi riteniamo

siano in molti) e far luce sulla situazione in cui si viene a trovare

la stessa e in generale tutte le SDFS riguardo la riforma

universitaria proposta dal Ministro Ruberti.

Per Vostra conoscenza la proposta sul Nuovo Ordinamento
Didattico Universitario si propone di istituire il Diploma Universi-

tario (DU), la cosiddetta «Laurea Breve».

In tale contesto le SDFS si vengono a trovare in una
situazione ambigua nel senso che la proposta prevede la gra-

duale estinzione delle SDFS o delle forme di adeguamento di tali

scuole a DU. A tale proposito essendo noi a tutti gli effetti

studenti universitari che sostengono esami con docenti di catte-

dra e pagano fior di tasse ed avendo un curriculum di studi che
garantisce un livello formativo professionale, tale scuola è a

nostro parere facilmente assimilabile nel DU.
È nostra convinzione che gli organi competenti all'istituzione

del DU tengano poco in considerazione l'esperienza acquisita in

ambito nazionale dalle SDFS in Informatica, senza contare che a

quasi dieci anni dalla creazione delle Scuole il nostro diploma non
è riconosciuto da nessun ente statale! (...)».

Questi tre studenti che ci hanno scritto non sono napoletani

però credo che i loro colleghi di Napoli, così come quelli di tutta

Italia, si trovino comunque nelle stesse condizioni di incertezza e
mi chiedo: perché si insiste tanto sulla «volontà politica» di

istituire il DU per la forte richiesta di una figura professionale

intermedia? Se già esistono le scuole che elargiscono tali diplomi

(create a quanto pare ben dieci anni fa) perché mai non ricono-

scerli pienamente e dargli validità, rendendo produttivi tutti gli

sforzi che decine di migliaia di ragazzi hanno fatto da allora ad
oggi?

Se le scuole dirette a fini speciali, che sono previste dalla

legislazione universitaria non da dieci anni ma da molti decenni,

avessero le caratteristiche che loro attribuiscono i tre studenti in

questione, il problema effettivamente non esisterebbe. Invece il

mercato del lavoro chiede da tempo (e non riceve) figure

professionali intermedie, che peraltro esistono in tutti i sistemi di

educazione superiore, e che vanno inquadrate in una normativa

nazionale adeguata alle nuove esigenze imposte dallo sviluppo

tecnologico e sociale, quale sarà quella dei diplomi e non è quella

delle scuole dirette a fini speciali. Né è esatto che il funziona-

mento delle poche scuole a fini speciali che oggi esistono sia

tanto ammirevole (il che non significa che non ce ne siano di

ottime, che facilmente e in gran parte si trasformeranno in corsi

di diploma). D'altronde è da tenere presente che le caratteristi-

che delle scuole dirette a fini speciali sono più finalizzate a settori

particolari, come ad esempio quello della medicina, mentre i

Diplomi Universitari ad aree tecniche.

Quali consigli si sente di dare a tutti coloro che, affrontata la

maturità, desiderano continuare gli studi? Non è forse vero che

chi sceglie una Facoltà umanistica ha grosse probabilità di

vedere sprecati anni di duri sacrifici? Non è forse meglio seguire

sì le proprie inclinazioni ma tentare comunque di dirottarle verso

Facoltà economico/scientifìche?

La sua impostazione è troppo semplicistica. La scelta della

Facoltà universitaria dovrebbe discendere da considerazioni più

articolate, che includano almeno una analisi attenta delle proprie

preferenze, una considerazione accurata dell'offerta didattica

esistente in generale, e in particolare della propria zona di

appartenenza, e una valutazione della possibilità di lavoro a

medio termine. Purtroppo accade spesso che i giovani scelgano

con approssimazione e con scarsa convinzione, per sentito dire,

in ragione della presunta facilità e comodità di certi percorsi o
addirittura condizionati da mode effimere. Il consiglio è di analiz-

zare ed approfondire i punti di cui prima all'atto della scelta che

dovrà essere fatta con la massima convinzione: pensare all'Uni-

versità come un temporaneo parcheggio da lasciare entro due o

tre anni è oltremodo pericoloso.
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intelliGIOCHI

Anche se il centesimo numero di MC non segna la centesima puntata di IntelliGIOCHI

è comunque un 'occasione irripetibile per fermarci a dare uno sguardo indietro,

ricordando tutti gli argomenti che ci hanno impegnato in questi lunghi anni. Ed anche
però per darne uno avanti, verso tutti i temi che ancora non abbiamo trattato

Cento di questi giochi!

di Corrado Giustozzi

N
on sono precisamen-
te cento, le edizioni

di IntelliGIOCHI pub-
blicate su MC, ma sono
ugualmente in buon nume-
ro: per la precisione 57,
considerando anche questa
che state leggendo. Sono
dunque ben cinque anni ed
un mese esatti che ci incon-

triamo su queste pagine: la

prima puntata di IntelliGIO-

CHI vide infatti la luce su
MC numero 44 del settem-
bre 1985, e confesso che
mentre la preparavo non
pensavo certamente che
avrei potuto portare cosi
avanti quella che all'epoca

sembrava quasi una scom-
messa. «Ma chi ti credi di

essere, Martin Gardner?»
mi dicevo da solo; e «Dove
lo trovi un argomento diver-

so ogni mese?», mi diceva-

no gli altri. Beh, fino ad ora
l'ho sempre trovato, e tutto

mi lascia credere che si pos-
sa andare avanti ancora per
un bel po'.

Tuttavia solo ora che MC
svolta la boa dei cento nu-
meri mi accorgo che in ef-

fetti è veramente tanto tem-
po che vi parlo di giochi su
queste pagine. Ben più di

cinque anni, in effetti, consi-

derando anche la rubrica an-

tesignana di IntelliGIOCHI.

Bene, purtroppo sono rare

le occasioni nelle quali si

può fare una battuta d'arre-

sto, fermandosi a guardare il

lavoro svolto anziché pro-

grammare freneticamente
quello da svolgere; ma que-
sta è una di quelle. Lasciate-

mi dunque per una volta de-
dicare la puntata non agli In-

telligiochi ma alla rubrica

stessa, in una sorta di meta-
rubrica nella quale ripercor-

rere rapidamente le tappe e
gli argomenti che hanno se-

gnato questi anni.

Ma prima di procedere la-

sciatemi esprimere un rin-

graziamento, non retorico

ma veramente sincero, a voi

tutti che mi leggete. Intelli-

GIOCHI è nata, dicevo, co-
me scommessa e come di-

vertimento personale. Il mio
intento era (ed è) quello di

interessare e coinvolgere i

lettori di MC in un'attività di

gioco intellettuale presen-
tando loro di volta in volta

temi e problemi connessi
tanto al gioco quanto all'in-

formatica. Sono felice di ve-

dere come questa rubrica,

che ancora oggi mi diverto a
fare così come mi divertivo

a farla i primi tempi, abbia
via via raccolto attorno a sé
un piccolo ma agguerrito
manipolo di fedelissimi che
la seguono con costanza e
non mancano di animarla e
sostenerla con passione ed
intelligenza. Dunque oggi il

mio ringraziamento va a tutti

voi che mi seguite e mi in-

coraggiate, a tutti voi che
collaborate con me a fare la

«nostra» rubrica, sia invian-

do lavori e temi sia sempli-

cemente scrivendomi consi-

gli o suggerimenti. Siete tut-

ti voi che la leggete che
contribuite a farla, ed io spe-

ro sempre di riuscire ad in-

terpretare al meglio i vostri

desideri quando mensilmen-
te decido gli argomenti della

puntata successiva.

In principio
fu il videogame...

IntelliGIOCHI esordi nel

settembre 1985 ma non fu

la prima rubrica di MC ad
occuparsi di giochi al com-
puter; essa nacque infatti

come evoluzione di una ru-

brica preesistente che si

chiamava semplicemente
«MC giochi» e si occupava
essenzialmente di videoga-
me per computer.
MC giochi comparve «uf-

ficialmente» sul numero 26
del gennaio 1984 (ossia di-

ciotto numeri prima di Intel-

liGIOCHI) con la recensione
di «Demon Attack», gioco
arcade in cartuccia per VIC
20. Uno «strillo» nel corso
dell’articolo annunciava:
«MC si occuperà di giochi

tutti i mesi da questo nùme-
ro. Non perdete il prossi-

mo!». In effetti dal numero
successivo venne creato
uno spazio dedicato istitu-

zionalmente alle recensioni

dei giochi, dotato di una col-

locazione fissa nella rivista e
di una propria connotazione
grafica ben precisa. Alle re-

censioni si affiancavano una
breve sezione di news ed
un articolo di un paio di pa-

gine che avrebbe dovuto es-

sere dedicato all'approfondi-

mento di temi più o meno
connessi ai videogiochi. E

cosi fu in effetti per qualche
mese, nei quali MCGiochi si

occupo' di argomenti quali

gli Avventure Games, i nuo-

vi (per l'epoca) arcade basati

su videodisco, le classifiche

di vendita. A dicembre infi-

ne questa rubrica, che nel

frattempo aveva cambiato
autore un paio di volte e
non era uscita per un paio di

mesi, fu «affidata» definiti-

vamente al sottoscritto; con
gran gioia di tutti, devo dire,

che la vedevano principal-

mente come una notevole

gatta da pelare.

Il «manifesto programma-
tico» della mia appena inizia-

ta gestione era un articolet-

to di una pagina e mezza
intitolato «I giochi del com-
puter». In esso spiegavo
che i videogame non erano
tutto e che il computer po-
teva essere utilizzato per

«giocare» in tanti modi inu-

suali e molto lontani da
quelli tipici del videogioco; e

citavo tra l'altro il classico

Life ed il nuovissimo (per

allora) Core Wars come
esempi di giochi «del» cal-
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colatore, ossia per niente in-

terattivi. ma non per questo
meno affascinanti. In effetti

avevo intenzione di raccon-

tare in dettaglio le meravi-

glie di Life ai lettori di MC,
ritenendo che fossero tutti

troppo giovani per averne
letto altrove (l'ultima tratta-

zione approfondita compar-
sa in italiano era infatti quel-

la di Gardner pubblicata su
«Le Scienze» oltre quindici

anni prima). Così organizzai

subito un breve ciclo in tre

puntate sul «gioco» di Con-
way, cui seguì come appen-
dice una puntata sugli auto-

mi cellulari.

La curiosità suscitata
presso i lettori fu parecchia

e cosi pensai di proseguire

su una linea simile pubbli-

cando due puntate dedicate

a vari tipi di percorsi bidi-

mensionali, ispirati ad un
«gioco» inventato da
Seymour Papert ed alle cur-

ve «patologiche» di Hilbert,

Kock, Peano e Mandelbrot.

Siamo così arrivati all'e-

state del 1985. Inutile dire

che oramai quello che nelle

intenzioni originali avrebbe
dovuto essere un articoletto

di commento sul mondo dei

videogiochi era diventata
tutt'altro: innanzitutto dalla

pagina e mezzo iniziale ave-
va finito per occuparne ora-

mai tre scritte fitte fitte; e
peggio ancora non trattava

affatto di videogiochi ma di

strampalate divagazioni ludi-

co-matematiche. che tutta-

via sembravano interessare

parecchio i lettori! Così dun-
que non si poteva andare
avanti: dovevo scegliere se
far rientrare MCGiochi nei

ranghi o cambiarla radical-

mente e proseguire sulla

strada che piaceva a me. La
scelta non era difficile: la

collocazione fra i videogio-

chi, la scarsa interazione coi

lettori, e lo stesso nome
«MCGiochi» mi andavano
oramai stretti per gli argo-

menti di cui scoprivo aver
voglia di parlare. E fu così

che, dopo aver preparato un
«piano di battaglia» piutto-

sto sommario ed essermi
consultato con Marco (il

quale forse per non dovermi
sopportare oltre mi diede
subito carta bianca), feci infi-

ne uscire sul numero 43 di

luglio/agosto 1985 quella
che doveva essere la nona

ed ultima puntata curata dal

sottoscritto di «MCGiochi».
Per la cronaca essa era de-
dicata ai più annosi problemi

matematici risolti con l'inter-

vento del calcolatore; e ver-

so la fine un riquadro intito-

lato «MCGiochi cambia» da-

va sommessamente l'an-

nuncio delle novità in ballo,

rinviando a settembre per la

prima puntata di una nuova
rubrica dal nome al momen-
to non ancora deciso!

1985:

ricomincio da otto

E così sul numero di set-

tembre 1985, «memorabile»
nella storia di MC in quanto
dedicato per la maggior par-

te alla gigantesca prova a

confronto di ventiquattro PC
compatibili, vede per la pri-

ma volta la luce la neonata
rubrica «IntelliGIOCHI» nella

sua forma che conosciamo
ancora oggi. Essa era situa-

ta «vicino» e non «nelle»

pagine dei giochi, ed aveva
una impostazione grafica e
redazionale che la distingue-

va inequivocabilmente dalla

vecchia MCGiochi. Il suo
budget iniziale era di tre pa-

gine. aumentabili tuttavia di

volta in volta secondo ne-
cessità.

Per iniziare in degno mo-
do la nuova rubrica scelsi un
argomento a me molto caro.

quel problema delle otto re-

gine che di tanto in tanto

ancora oggi ritiro fuori. An-
che nello stile espositivo de-
cisi di sovvertire le regole: e
anziché adoperare il freddo

ed impersonale «noi» reda-

zionale scelsi di scrivere

sempre tutto in prima per-

sona, per propormi ai lettori

in modo più diretto ed infor-

male ed invitarli ad un dialo-

go aperto con la rubrica.

Il tema del mese successi-

vo. scelto proprio per dimo-
strare tangibilmente la mag-
giore «interattività» fra la

nuova rubrica ed i lettori, fu

una rassegna di programmi
di «passeggiate ricorsive» in-

viate dai lettori in risposta ai

temi pubblicati da MCGiochi
qualche tempo prima; il clou

della puntata era costituito

da un programmino scritto in

Logo per il TI99/4A (chi se lo

ricorda?) che tracciava sullo

schermo delle belle curve ri-

corsive.

Il terzo argomento di cui

mi occupai su IntelliGIOCHI,

anch'esso uno dei miei pre-

feriti, era quello della mani-

polazione del linguaggio. Sic-

come si trattava di un sog-

getto sostanzioso e ricco di

spunti interessanti decisi di

svilupparlo nell'arco di due
puntate, inaugurando così la

consuetudine mantenuta an-

che in seguito di non «com-
primere» argomenti corposi

in un unico mese ma lasciarli

espandere su due o anche
tre numeri della rivista. I te-

mi principali di quelle due
puntate erano dunque la ge-

nerazione al calcolatore di

trame e racconti, la genera-

zione di prosa «plausibile»

(col metodo SIMP) e quella

di «simil-linguaggio» solo

statisticamente simile ad
uno reale; con qualche ac-

cenno ad un altro argomento
a me molto caro, la critto-

grafia.

Con la seconda puntata di

questa serie ero giunto ora-

mai a dicembre, numero
«speciale» in quanto ultimo

dell'anno e dunque imman-
cabile checkpoint di verifica

dello stato delle cose. E dun-

que? IntelliGIOCHI mi piace-

va, mi divertiva farla e sem-
brava anche riscuotere un
buon successo; decido per-

tanto di continuare a farla,

uscendo dall'esperimento ed
impegnandomi a produrre
una puntata al mese per tutti

i tempi futuri... o quasi. Nel

frattempo sul fronte ludico di

MC altre cose nascono e si

assestano: nasce ad esem-
pio Playworld come rubrica

dedicata ai peculiari aspetti

del videogioco e della sua
«cultura», e tutto lo spazio

relativo ai giochi, «intelligen-

ti» e non, viene ulteriormen-

te riorganizzato finendo con
l'assumere un’importanza
sempre crescente nella ri-

vista.
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INTELLIGIOCHI

1986: anagrammi e sal-

moni, Ehza e Turing,
numeri stravaganti

Il nuovo anno comincia
con un'appendice al tema
appena trattato della mani-
polazione del linguaggio; la

puntata, suggerita dal pro-

gramma di un lettore, verte

sul tema «Anagrammi e di-

zionari» che è uno di quelli

che si ripresenteranno nuo-
vamente in futuro.

Febbraio e marzo sono in-

vece dedicati alla simulazio-

ne, argomento ancora mai
apparso sulle pagine della ru-

brica. Vediamo così come
semplici simulazioni econo-
metriche possano diventare

interessanti giochi, prenden-
do spunto da quello della

«pesca del salmone» propo-

sto da due lettori e corredato

dal relativo programma. An-
che questo tema sviluppa, il

mese successivo, la sua bra-

va appendice, dedicata que-
sta volta alla simulazione di

dinamiche elettorali.

A maggio la puntata è de-

dicata all'intelligenza delle

macchine: fulcro dell’articolo

è ovviamente il test di Tu-
ring, che ci porta a profondi

ragionamenti sulla sottile dif-

ferenza che intercorre fra il

sembrare intelligenti e Tes-

serlo realmente. Ci fanno
compagnia celebri program-
mi più o meno intelligenti

quali Shrdlu. Student, Eliza,

Parry e Racter.

Una nuova serie in due
puntate occupa i numeri di

giugno e luglio-agosto. Si

chiama «Numeri stravagan-
ti» e si occupa, evidente-
mente, di questioni legate al-

la teoria dei numeri. Il primo
mese sono di scena i numeri
primi, i numeri amicabili, i

numeri socievoli, i numeri
perfetti; il secondo mese en-
trano invece in gioco le loro

estensioni dette catene nu-
meriche. Come interessante

corollario del discorso pubbli-

co anche, nella prima punta-
ta, un tabellone contenente
gli interi da uno a mille di-

sposti in ordine alfabetico;

una curiosità che all'epoca

non mancò di meravigliare

diverse persone per la sua
assoluta e totale inutilità-

li numero o settembre di

MC segna il primo anno di

vita della nuova IntelliGIO-

CHI, non c'è dunque da me-
ravigliarsi se scelgo di fare

una pausa di riflessione per
valutare il lavoro svolto fino a

quel momento; l'occasione

si accompagnava tra l'altro

all'attivazione ufficiale di

MC-Link e dunque ne appro-
fitto anche per spiegare i

rapporti fra IntelliGIOCHI e la

conferenza Giochi di MC-
Link. e le modalità di intera-

zione telematica con la rubri-

ca (ad esempio per prelevare
via modem i programmi pub-
blicati sulla rivista).

Le nuove possibilità offer-

te da MC-Link vengono im-

mediatamente sfruttate per
distribuire in modo semplice
ed efficiente «Anno Domì-
ni». una interessante simula-
zione econometrica a più

giocatori ambientata nel me-
dioevo scritta da un lettore

per C-64.

Ad Anno Domini furono
dedicate due puntate, che
sarebbero state molte di più

se avessi dovuto pubblicare
l'intero listato del gioco.

Gli ultimi mesi dell'86 nel

frattempo mi facevano ac-
corgere di una graduale ma
netta tendenza dei miei let-

tori ad evolversi dal «vec-

chio» Basic verso linguaggi

più strutturati e più efficienti

quali il C ed il Pascal. Cosi
decisi di incentivare questa
crescita e dedicai il numero
di dicembre proprio alla pre-

sentazione di programmi dei
lettori scritti in questi lin-

guaggi, con la promessa (ri-

gorosamente mantenuta) di

dedicare ad essi sempre più

spazio in futuro.

1987: deduzioni,
Mandelbrot, Core Wars

I temi dominanti del 1987
sono stati relativamente po-
chi; erano infatti tutti argo-

menti assai «corposi» ed in-

teressanti. a ciascuno dei

quali ho dovuto di necessità
dedicare più puntate.

L'anno si apre con due
puntate dedicate nuovamen-
te all'intelligenza artificiale,

ed in particolare al tema del-

la deduzione automatica. Lo
spunto mi viene dall'interes-

sante programma di un letto-

re in grado di risolvere pro-

blemi logici del tipo «Smith.

Jones e Robinson», sia del

tipo a relazioni dirette sia di

quello a relazioni indirette

(problema dei posti a tavola),

li successivo numero di mar-
zo è, conseguentemente,
dedicato all'immancabile ap-

pendice provocata dalla cele-

re e sostanziosa messe di

programmi giunti in risposta

alie prime due puntate; fra di

essi degno di nota uno scrit-

to in Logo.

II mese di aprile vede l'ini-

zio di una vera e propria saga
che occuperà per lungo tem-
po. anche se in modo abba-
stanza saltuario, le pagine di

IntelliGIOCHI: quella sui frat-

tali in generale e sull'Insie-

me di Mandelbrot in partico-

lare.

Responsabili, anche qui,

due lettori che mi inviarono

alcuni programmi di calcolo

in grado di generare interes-

santi immagini dell'Insieme

di Mandelbrot, che all'epoca

era un oggetto piuttosto

nuovo e poco conosciuto dal

grande pubblico. Dedicai co-
sì la puntata di apule ad in-

trodurre teoricamente l'argo-

mento e le due successive a
presentare i programmi di

calcolo, dando anche qual-

che suggerimento pratico

per realizzarne uno per conto
proprio; il tutto era accompa-
gnato da belle immagini rea-

lizzate sul PC IBM e sull'A-

miga nonché, sul numero di

giugno, dal resoconto di una
breve intervista che ero riu-

scito a strappare a Mandel-
brot in persona in occasione
di una conferenza da lui re-

centemente tenuta all’Acca-

demia dei Lincei.

La puntata estiva di luglio-

agosto ci porta nel mondo
dei programmi che giocano a
giochi «umani» quali il bridge

o gli scacchi, mentre quella

di settembre ritorna sul te-

ma dei frattali presentando il

lavoro di un lettore sugli

«strani attrattori» e le Map-
pe di Henon.
A ottobre inizia quindi

un'altra tappa fondamentale
per IntelliGIOCHI con la pre-

sentazione di Core Wars, un
tema che prevedo avere un
buon successo. Il «budget»
iniziale riservato all'argomen-

to è infatti di ben tre punta-

te, da ottobre a dicembre. La
prima è dedicata ad un'intro-

duzione generale al gioco e
parla anche dei suoi meno
famosi e fortunati predeces-
sori, la seconda illustra il lin-

guaggio denominato RedCo-
de nel quale si scrivono i

programmi da battaglia, e la

terza presenta infine tecni-

che e suggerimenti di carat-

tere strategico per la messa
a punto di buoni combatten-
ti. Si trattava della più com-
pleta e approfondita tratta-

zione apparsa in italiano sulle

Core Wars, e la disponibilità

completa dei programmi di

sviluppo del gioco contribui

ad interessare e coinvolgere

il pubblico dei lettori anche
più di quanto mi ero aspetta-

to, tanto da creare «strasci-

chi» sostanziosi anche nel

corso dell'anno successivo.

1988:
crittografia e Core Wars

Il primo numero del 1988
si apre con un «repéchage»
di un vecchio argomento,
quel famoso problema delle

Regine e delle Amazzoni col

quale avevo inaugurato la

nuova rubrica IntelliGIOCHI

due anni e mezzo prima. Nel

frattempo non avevo smes-
so di lavorarci sopra e volevo
presentare ai vecchi lettori i

risultati cui ero giunto,
nonché far conoscere ai nuo-

vi lettori questo interessante

problema nella sua generaliz-

zazione più ampia.

Anche la puntata di feb-

braio è un ritorno su temi già

trattati. In particolare essa è

dedicata alla presentazione

dei lavori inviati dai lettori sul

tema dell’Insieme di Man-
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delbrot; fra varie belle imma-
gini spicca per interesse il

listato di una compatta routi-

ne in Assembler che per-

mette di svolgere tutti i cal-

coli relativi ad un punto inter-

namente al coprocessore
numerico 8087 e dunque a
velocità elevatissima.

A marzo, dopo molti ten-

tennamenti. pubblico la pri-

ma puntata di quello che nel-

le mie intenzioni avrebbe do-

vuto essere un breve ciclo

dedicato alla crittografia. Ta-
le argomento è una mia vec-

chia passione ma non ne
avevo mai parlato in prece-

denza, salvo brevi cenni nel-

le primissime puntate, per-

ché mi sembrava facendolo

di uscire un po' troppo dal

seminato dellla rubrica. Scel-

go pertanto di fare degli arti-

coli aventi soprattutto dei ri-

svolti pratici, corredati ad
esempio da semplici pro-

grammini che mettessero in

pratica le varie questioni teo-

riche via via affrontate, e mi

getto ad occhi chiusi nell'av-

ventura. Devo dire adesso
che i miei timori erano del

tutto ingiustificati: la serie

sulla crittografia fu infatti

probabilmente quella che ri-

scosse il maggior successo
in tutta la storia di IntelliGIO-

CHI, dando origine anche ad
un elevatissimo feedback dai

molti risvolti divertenti.

La scaletta delle puntate

sulla crittografia è la seguen-

te: si inizia a marzo con un
discorso introduttivo che,

dopo aver fatto un po’ di

storia, introduce il concetto,

gli ambiti e la terminologia

del tema. La puntata di aprile

prende Jo esame i tipi più

semplici ai~cifrario, quelli co-

siddetti monoalfabetici (fra i

quali il più celebre è quello

detto «di Cesare»), discuten-

done le facili procedure di

decrittazione. A maggio il di-

scorso prosegue con i ben
più complessi cifrari polialfa-

betici, parlando dei lavori del-

l'Alberti, di Tritemio, del Bel-

laso, del della Porta per finire

a quello erroneamente attri-

buito a Vigenere ma oramai

universalmente noto appun-
to come «cifrario di Vigene-
re» che fu ritenuto indecrit-

tabile per circa tre secoli. La
quarta ed ultima tappa fra

quelle inizialmente previste

si occupa dei più recenti svi-

luppi della crittografia «clas-

sica» situabili fra la fine

dell'800 ed i primi del '900: il

metodo inventato da Kasiski

per decrittare i cifrari polialfa-

betici tipo Vigenere, l'elegan-

te cifrario attribuito a Playfair

e largamente usato dagli in-

glesi durante la prima guerra

mondiale, il tuttora misterio-

so testo cifrato di Thomas
Beale che nasconde l'indica-

zione di un ricchissimo te-

soro.

Nei due mesi successivi la

rubrica torna ad occuparsi di

Core Wars: sul numero di

luglio-agosto presentando i

risultati del torneo mondiale

tenutosi a Boston qualche
mese prima, e sul numero di

settembre discutendo le tec-

niche dei tornei e presentan-

do il primo torneo italiano

che si sarebbe svolto da lì a

poco.
Nel frattempo però aveva-

no cominciato ad arrivare

moltissime lettere dei lettori

in merito ai temi relativi alla

crittografia; così, piacevol-

mente sorpreso, decido di

ritornare sull'argomento de-

dicandogli una ulteriore pun-

tata per il mese di ottobre. In

essa, oltre a discutere di al-

cune questioni poste dai let-

tori, pubblico un breve critto-

gramma inviato da un lettore

anonimo proponendo ai let-

tori di trovarne la soluzione.

Certo non immaginavo ciò

che stava per succedere:
poche questioni hanno in-

fiammato così tanto la mia
audience come questo «pro-

blema del crittogramma ano-

nimo»!
Tuttavia nel frattempo era-

no arrivati i risultati del primo
torneo italiano di Core Wars
e dunque la puntata di no-

vembre (anche in attesa del-

le risposte dei lettori al pro-

blema del crittogramma
anonimo) torna a dedicarsi a

Core Wars commentando
l'andamento delio scontro e
presentando il programma
vincitore.

Di crittografia tomo cosi

a parlare nella puntata di

dicembre, non a caso inti-

mi tolata «Crypto-feedback»

j

in quanto dedicata ai primi

1 interventi ricevuti in men-

j to alla decrittazione del

I crittog'amma anonimo
1 (che nel frattempo anom-
I mo non era più). Comincia

-* a delinearsi un abbozzo di

soluzione, e comunque la

strada lungo cui muoversi

per completare la decrittazio-

ne è oramai individuata, gra-

zie al lavoro di alcuni lettori.

Tanto per agitare ulterior-

mente le acque, nello stesso
numero pubblico anche una
cartolina cifrata ricevuta nel

frattempo, invitando i lettori

a risolvere anche questo
nuovo problema.

1989: pangrammi e la-

birinti, griglie e turmiti

Per la prima puntata del-

l'anno 1989 scelgo un argo-

mento a mio avviso piutto-

sto stimolante, situato a me-
tà strada fra i temi della ma-
nipolazione del linguaggio e

quelli dell'enigmistica più tra-

dizionale: i pangrammi, ossia

quei particolari enunciati
autoreferenziali che descri-

vono la propria struttura in

termini lessicografici. Gli uni-

ci lavori svolti in precedenza
in questo settore erano
esclusivamente in lingua in-

glese e così nel corso del-

l'articolo bandisco la «Ricer-

ca del Tautopangramma Itali-

co» al fine di trovare, se esi-

stono, pangrammi in lingua

italiana.

In attesa degli sviluppi del-

le numerose questioni rima-

ste aperte, e per non mette-

re al fuoco più carne di quan-

ta già non ce ne sia, scelgo

per febbraio l'argomento
particolarmente tranquillo

dei labirinti: un tema che mi

ha sempre affascinato e che
ripropongo non solo nella

sua veste storico-culturale

ma anche matematica, par-

lando del noto algoritmo di

Tremaux e suggerendo l'i-

dea di scrivere un program-

ma che sia in grado di trova-

re automaticamente la via di

uscita da un labirinto gene-

rico.

Alcuni grandi misteri, che
per mesi avevano agitato gli

animi dei lettori appassionati

di crittografia, si dirimono in-

fine a marzo: trovano infatti

soluzione l'oramai famoso
«crittogramma anonimo»
nonché la «cartolina cifrata»

pubblicata nel dicembre pre-

cedente. Particolare curioso,

la cartolina viene decrittata

nientemeno che dall'autore

del crittogramma misterioso,

con un procedimento vera-

mente esemplare. Ricchi

premi e cotillon concludono
per il momento questa lunga

avventura crittografica, ma i

l'interesse generato nel pub-

blico mi fa capire che dovrò

tornare in futuro ad occupar-

mi di questo tema.
Anche il mese di aprile

porta la soluzione ad altri

problemi rimasti in sospeso

dai mesi passati: si conclude

infatti col notevole bottino di

ben nove splendidi esempla-

ri la caccia al tautopangram-

ma italico apertasi tre mesi

prima. Ospite d'onore della

puntata un curioso ed ele-

gante pangramma in latino,

con i numeri scritti in cifre

romane anziché in lettere.

I labirinti tornano di scena

a maggio. Quello che reputa-

vo essere un argomento
«noioso» aveva invece su-

scitato un lusinghiero inte-

resse tra i lettori, alcuni dei

quali mi avevano mandato i

propri programmi solutori di

labirinti. Tre di essi, rispetti-

vamente in Basic. Pascal e
Prolog, vedono così la pub-

blicazione in quella puntata.

L'argomento di giugno è
invece totalmente nuovo. Si

tratta di un problema di col-

locazione di numeri su scac-

chiere quadrate, imparentato

alla lontana ai «giri di caval-

lo» di Euleriana memoria ed
ai famosi «quadrati magici»,

proposto indipendentemen-
te da due lettori. L'occasione

mi sembra buona per lancia-

re l'ennesimo mini-concorso

e dunque propongo ufficial-
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mente alla tribù di Intelligio-

chisti di risolvere quello che
viene denominato per l'occa-

sione «problema della gri-

glia».

Per il numero estivo di lu-

glio-agosto, che tradizional-

mente cerco di fare «leggeri-

no», decido di cambiare radi-

calmente tema. Scelgo dun-
que di occuparmi di quei gio-

chi interattivi di ruolo e simu-
lazione ispirati a temi di Fan-

tasy che stanno guadagnan-
do popolarità sempre cre-

scente fra gli appassionati di

tutto il mondo. Parlo cosi di

giochi come Rogue, Moria e

Hack, veri cult-game di pub-

blico dominio diffusi su pic-

coli e grossi sistemi; non
senza rievocare però i loro

venerabili predecessori che
giravano sui mainframe di

venti anni fa. Per una volta

tanto i giochi di cui mi occu-

po sono realmente talil

Il problema della griglia,

assieme ad alcune notevoli

varianti, torna di scena a set-

tembre quando pubblico le

numerose soluzioni dei letto-

ri. E cosi un altro problema
teorico dall'apparenza assai

ardua passa invece, grazie

all'acutezza ed alla perseve-
ranza degli appasionati intel-

ligiochisti, dalla categoria di

quelli irrisolti alla categoria di

quelli totalmente risolti.

A ottobre mi occupo di

grafica fantastica parlando di

Hopalong, programma sco-

perto quasi casualmente da
Barry Martin e presentato al

mondo da «Scientific Ameri-
can». Esso permette di ge-

nerare bellissime immagini
situate a metà fra il caleido-

scopico ed il biologico, ed è
assai semplice da implemen-
tare. Con pochissime istru-

zioni infatti chiunque può
produrre sul suo personal
dei disegni estremamente
delicati ma assai complessi,

come chiaramente testimo-

niato dalle immagini di

esempio che accompagnano
il testo.

Novembre mi vede ritor-

nare ad uno di quei temi più

o meno ricorrenti, e comun-
que a me molto cari, quali la

manipolazione del linguag-

gio. In particolare mi soffer-

mo questa volta a parlare di

anagrammi, per mostrare co-

me il computer sia di fonda-
mentale aiuto per la costru-

zione di anagrammi anche
assai complessi. La puntata
si chiama proprio «Anagrarm-

matica» perché in essa si

discute di come sia possibile

generare in modo pressoché
automatico un «dizionario

degli anagrammi» da cui at-

tingere per creare o risolvere

anagrammi composti.
A dicembre infine metto

insieme due proposte indi-

pendenti di altrettanti lettori

per parlare di alcune interes-

santi simulazioni che si svol-

gono nel piano; protagonisti

sono le Turmiti, piccole mac-
chine di Turing semoventi su
un piano infinito, e alcune
colonie di microbi e batteri

che costituiscono un interes-

sante ecosistema in conti-

nua evoluzione.

1990: biomorfi, probabi-
lità, monete e bilance...

Giungiamo così all'inizio di

questo anno 1990. Il primo
argomento del nuovo decen-
nio è nuovamente Core
Wars. con una puntata inte-

ramente dedicata a com-
mentare andamenti e risulta-

ti del secondo torneo nazio-

nale.

Il tema successivo occupa
la rubrica per i mesi di feb-

braio e marzo. Si parla di

biomorfi. strane ed affasci-

nanti forme frattali dall'appa-

renza biologica scoperte da
un collega di Mandelbrot ed
imparentate agli insiemi di

Julia. Sono due lettori a con-
durci alla caccia di queste
interessanti «creature» for-

nendoci un apposito pro-
gramma di ricerca.

Ad aprile tornano alla ribal-

ta le catene numeriche, in-

contrate per la prima volta

quasi quattro anni prima,

grazie all'accurato lavoro di

un lettore e del suo fido

nonché stakanovista perso-

nal che insieme riescono a

raggiungere risultati assai in-

teressanti.

Maggio mi vede toccare
un tema nuovo per queste
pagine (credevate hon vi fos-

sero più cose nuove di cui

parlare, eh?): i paradossi del-

la probabilità. Con alcuni

semplici programmini di si-

mulazione cerco di verificare

al computer tre famosi para-

dossi del calcolo della proba-

bilità. per vedere se e quan-

to i loro risultati siano effetti-

vamente paradossali.

La puntata di giugno è de-

dicata invece ad un gioco

vero e proprio, anche se di

tipo un po' particolare. Si

tratta di Crobots. illustre an-

tesignano di Core Wars. Es-

so consiste nel mettere a

punto un robot da combatti-

mento programmandone la

strategia in modo che riesca

a cavarsela nel duro scontro

con altri robot simili a lui.

L'idea di un torneo di Cro-

bots, che lancio in quell'oc-

casione. non sembra avere

attecchito; mi permetto dun-
que di riproporla oggi in

quanto a me sembra abba-

stanza graziosa.

Il numero estivo di luglio-

agosto presenta un interes-

sante lavoro di un lettore sul

celebre filone di problemi

delle monete e delle pesate.

Fra le varie e stimolanti que-
stioni teoriche presentate
spicca quella di definire una
procedura generalizzata per

risolvere tutti i problemi di

una medesima classe. Si

tratta di un argomento anco-

ra aperto (i vostri primi inter-

venti mi stanno giungendo in

questi giorni) che tuttavia

promette bene; e credo che
dovrò presto tornarci sopra

per presentarvi alcuni note-

voli aggiornamenti sulla neo-

nata «Teoria delle Monete e
delle Pesate».

E siamo così giunti al nu-

mero di settembre, ossia

quello dello scorso mese,
dedicato come ricorderete al

resoconto del ventesimo
campionato nordamericano
di scacchi al computer. Ed a
quello di ottobre che, se non
ve ne siete accorti, é intera-

mente dedicato alla rievoca-

zione delle prime cinquanta-

sette uscite della rubrica In-

telliGIOCHI (senza contare
quelle della rubrica Giochi

che l'ha preceduta) in occa-

sione del centesimo numero
di MCmicrocomputer.

E poi?

E dopo, cosa succederà?
Difficile dirlo. Le scalette che
mese dopo mese preparo
sono sempre assai flebili e
suscettibili di cambiamenti
anche all'ultimo minuto. Cer-

to qualche idea nel cassetto

c'è ancora; per quanto sem-
bri impossibile non ho anco-

ra esaurito l'elenco degli ar-

gomenti di cui avrei interes-

se a parlare! E naturalmente

ci sono anche numerosi ar-

gomenti «vecchi» che meri-

tano di essere ripresi ed ap-

profonditi. Ma oggi come og-

gi non so ancora dirvi quali

saranno i temi che sceglierò

di affrontare nei prossimi

mesi. Meglio, un pizzico di

suspence non guasta mai...

Certo che. visti a posterio-

ri, i temi che abbiamo visto e

discusso assieme in questi

anni sono proprio tanti. E,

debbo dire, mi sembrano an-

che oggi tutti interessanti. In

effetti tutti quanti hanno su-

scitato il vostro feedback, in

misura maggiore o minore

ma senza eccezioni. Segno
che il discorso che faccio da
cinque anni si sviluppa sem-
pre in sintonia con le vostre

aspettative ed i vostri inte-

ressi.

D'altronde come dicevo

anche in apertura siete voi

che, in un certo senso, fate

con me la rubrica; non mi
piace affatto fare la parte di

quello che propone temi
astratti dall'altro lato di una
fredda pagina stampata, in-

curante dell’interesse susci-

tato presso i lettori. Preferi-

sco di gran lunga basarmi

sulla vostre proposte e ri-

chieste per fare una rubrica

quanto più possibile interatti-

va ed aperta ad ogni tipo di

intervento da parte vostra.

Detto questo mi vedo co-

stretto per impellenti motivi

di spazio a terminare questa
strana ed anomala puntata di

IntelliGIOCHI.

Spero che vi sia piaciuto

rievocare assieme a me tut-

te le tappe ed i temi che
hanno costellato la storia di

questa rubrica nel corso de-

gli anni. Se invece non vi è
piaciuta sappiate che si è
trattato di un evento ecce-

zionale. che non conto di ri-

petere presto. Solo, forse,

per la centesima puntata dì

IntelliGIOCHI che sarà pub-

blicata nel mese di... beh,

ditemelo voi!

Appuntamento, questa
volta come di consueto, al

prossimo mese. Con tanti

saluti e auguri a tutti di-
cento di questi Giochi!
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CAD-CAE ad alte prestazioni
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numero uno per il disegno di schemi elettrici per velocità,

implicita d'uso e potenza.

Librerie con più di 6000 simboli espandibili con editor grafico.

Driver video (più di 100), plotter e stampanti (più di 75).

Lista parti e neMist per i CAD - PCB più diffusi.

Schemi gerarchici: fino a 4000 fogli con 200 livelli di gerarchia.

.

Potenti funzioni grafiche: rotazione e ribaltamento simboli, spostamento

blocchi, drag dei collegamenti, import export di blocchi e file di-testo.

Numerazione automatica componenti, controllo degli errori, gestione col-

legamenti a bus.

Macrocomandi definibili dall'utente.

drill tape per macchine automatiche di foratura.
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Un nuovo strumento flessibile e completo per progettare e realizzare PLD
partendo da:

• Schema circuitale disegnato con ORCAD/SDT;
• Equazioni logiche Booleane;
• Equazioni con indici;

• Tabelle di verità;

• Mappe ed equazioni numeriche;
• Macchine a stati logici;

• Pseudo forme d'onda.

•'ornisce:

• File in formato JEDEC per programmatore di memorie;
• Vettori di test per la verifica del chip dopo la programmazione;
• Documentazione di progetto integrabile in ORCAD/SDT.
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col modulo PARTS;
(modulo PROBE);

simulabili inserendo la risposta in frequenza o la trasfor

mata di Laplace (modulo ANALOG BEHAVIORAL);
Analisi del circuito variando stàtisticamente i parametri (modulo MONTE
CARLO).
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Il naturale complemento per qualunque CAD-PCB: un sofisticato Editor grafi-

co ed ottimizzatore per file di fotoplottatura in formato GERBER;

• Permette di visualizzare, editare, modificare file di fotoplottatura;

• Ottimizza la lunghezza del file;

• Permette di comporre sullo stesso film i vari piani della scheda o più co
pie dello stesso piano;

• Permette di modificare il set di apertura e visualizzare il risultato;

• Converte file da formato plotter: HPGLe DMPL;
• Possibilità di uscita su stampante grafica e laser.



LINEA AMIGA COMMODORE
GLI HARD DISK

FLASHBANK HDeDMAcontrollersuschedeperA2000.Autoboolcon sistemiope-

rativi 1.2 e 1.3. Autoconflg. Format, con Fasi Ria System.

FLASHBANK 20Mb -40ms 590.000

FLASHBANK 32Mb - 40ms 690.000

FLASHBANK 40Mb - 23ms 890.000
FLASHBANK 63Mb - 23ms 990.000

MODULO A 2090 Autoboot Rende aulobool I controller Commodore A2090.
Si inserisce su slot a 1 00 pin 1 29.000
MULTIBRAIN HD e DMA controller per A500/1 000. Autoboot. Autoconrig. Format
con FFS. Esp. opz. RAM da 2 a 8 MB. - MULTIBRAIN 20 Mb 40ms 890.000
MULTIBRAIN 40 Mb 40ms 1 .090.000

MULTIBRAIN 40 Mb 25ms 1 .390.000

Mod. RAM 2Mb 390.000 4Mb 590.000 - 8Mb 990.000

IMPACT A2000 GVP HD Controller SCSI più esp. RAM 2Mb per A2000o ZBB con

autoboot. 0 Kb 440.000 - 2Mb 690.000

IMPACT HC2000 - Come sopra, ma senza RAM. con la possibilità di montare l'hard

disk direttamente su scheda 41 0.000

TOPCARD HARDITAL
Controller Hard Disk SCSI per A2000. Autoboot auloconfig. Tutte le partizioni sono FFS
e bootabili. Costruito compiei, in tecnologia VLSI 240.000

A2091 COMMODORE Controller HD SCSI perA2000. Autoboot. Autocontig.Con

possibilità di Inserire 2Mb di RAM. 290.000

Con 2 Mb 490.000

Hard Disk SCSI - 40 MB 3.5" 1 1 ms-Quantum 620.000

80 MB 3.5" 1 1 ms-Ouantum 990.000

1 20 MB 3.5' 1 1 ms-Ouantum 1.240.000

210 MB 3.5" 11 ms-Quantum 1.890.000

Streamer 150 Mb Tape BACK-UP SCSI 1 .490.000

HD SCSI REMOVIBILE 44 MB 25ms-Sysquest 1.390.000

A590 COMMODORE - HD controller più HD da 20 Mb con esp. Ram da 0 a 2Mb
autoboot per A500 720.000

u scheda per AMSTRAD. IBM/XT o A2000 conHD2000 card - Controllare

Janus.HD2000 card 32Mb
POWER PC BOARD Emulatore IBM/XT per A500. Si inserisc

da 51 2Kb. In ambiente Amiga D03 esp. la memoria dal computer a 1 Mb 690.000
JANUS XT Emulatore IBM/XT perA2000 * drive da5.1/4 con garanzia Commodore
Italia 620.000

JANUSAT Emulatore IBM/AT per A2000 driveda 5.1/4 congaranzia Commodore

I PRIVE
ADRIVE - Drive da 3.5" esterno per A500/1 000/2000. Con interruttore per il disins. e
di connettore passante 1 1 9.000
ADRIVE 2000 Drive interno da 3.5* per A2000 99.000

ACCELERATORI- PROCESSORI-COPROCESSORI
HURRICANE H500 Scheda accel. perA500 contenente 68020 a 1 4.3 Mhz o 1 Mb
di RAM a 32 bit esp. a 4. Zoccolo per 68881/68882. Switchabile tra 68000 e 68020

1.290.000

HURRICANE H2800 - Scheda acceleralrice per A2000 comprendente 68030 e
68882 a 28Mhz Switchabile via software tra 68000 e 68030 2,390.000

Con controllerSCSI 2.650.000

Esp.di mem. a 32 bit esp. linoa 16Mb, 1 Mb 940.000 - 2Mb 1 .240.000 - 4Mb 1 .740.000

2 GVP 3001 - Scheda accell. per A2000 con 68030 e 68882 a 28 Mhz.Controller HD

PROCESSORI: 68010 29.000 - 68020 290.000 - 68030 490.000

COPROCESSORI: 68881 12Mhz 190.000 16 Mhz 240.000

25 Mhz 740.000 68882 16 Mhz 390.000 25 Mhz 990.000

A2630 - Scheda accelleratrice contenente 68030 e 68882 a 28Mhz * RAM a 32 bit da
2 Mb 2.850.000

Con4mb 3.240.000

I DIGITALIZZATORI AUDIO VIDEO
GENLOCK CARD A 2300 Commodore
Scheda Genlock semtprolessioale per Amiga 2000 390.000
FLICKER FIXER - Scheda da inserire nello slot video deirA2000 ed elimina il flicker

370.000
FLICKER FIXER . Monitor Multisync 990.000
ZORRO BIG BLUE - Chassis metallico perA500/1000conmainboardcon3slotpin

A2000 più 3 slot XT. 3 slot AT compatibili più 1 slot PU a 86 pln per schede con 68020/

68881 (Hurricane. A2620). Con 1 alim. switchingda 180 W. Predisposizione per2 drive

da 3.5", 1 drive da 5,1/4" 1 HD da 3.5" o 5.1/4" e dlgiboard. 470.000

ATTENZIONE!!!
NELLOZORRO BIGBLUE SI POSSONOMONTARETUTTE LESCHEDE PER L'AMIGA 2000
(JANUS - XT/AT AMEGADRIVE A2058 SUPEROTTO - IMPACT - A2620 - A2090 - ECC.)

I MONiTORS
COMMODORE 1 084 S -Monitor HiRes stereo per A500-A1000-A2000 450.000
PHILIPS 8833 - Monitor stereo per Amiga o PC 450.000

LE STAMPANTI
STAR LC 10
STAR LC 10 color

STAR LC 24-10 - 24 aghi 150 cpsNLO
COMMODORE MPS 1230
COMMODORE MPS 1550 C COLOR
COMMODORE MPS 1224 - 24 aghi, colori, 132 coli

I COMPUTER
740.000

790.000

990.000

manuali e garanzia Commodore Italia

an garanzia Commodore Itali

Mb

_ 890 100L 790 - 1000 L.

I PERSONAL COMPUTER IBM COMPATIBILI
HAR 286/1 2 CPU 286 !2MhzOWAIT STATE 1 MbRAM 2 seriali 1 parallela - Case
Baby AT Alim. 200 W - Controller per floppy e host adapter per AT-BUS - 1 drive dal ,2

mb - scheda VGA 800X600 - lasL est 102 tasti 890.000
Come sopra ma con CPU 286 da 16 MHz 950.000
HAR 386 CPU 386'16MHz 0 WAIT STATE - 2Mb RAM • 2 seriali 1 parallela - Case
Baby AT alimentatore 200W - Controller per floppye Host Adapler perAT-BUS - 1 deve

da 1 ,2Mb - scheda VGA 800X600 - tastiera estesa 102 tasti 1 .240.000

Come sopra ma con CPU 386 da 25 Mhz 1 .750.000

Come sopra ma con CPU 386 da 33 Mhz 2.450.000

HAR 486 CPU 486/25Mhz0 Wall siate - 2 Mb Ram 2 seriali i parallela - Case Torre

alim.300W - Controller per floppy e Hosl Adapler perATBus - 1 driveda 1 ,2Mb - Scheda
VGA 600X600 -Tastiera Estesa 102tasti. 4.490.000

LAPTOP 286 CPU 286/16Mhz - LCD Display retro illuminatocon risol. VGA640X480
1 Mb Ram - 1 drive 3.5" -

1 ,44 Mb -i HD 43 Mb 28 ms - Tast. num. - 1 dnve esterno

5,1/4" da 1 .2 Mb - con alim. batterie, borsa di trasporto 2.900.000

Con CPU 386/20 Mhz e 2 Mb di Ram 4.100.000

PERIFERICHE
COPROCESSORE MATEMATICO 287 10 Mhz 530.000
COPROCESSORE MATEMATICO 387 16 Mhz 640.000

COPROCESSORE MATEMATICO 387 25 Mhz 990.000
HARD DISK SEAGATE STI24 21 .4 Mb 3.5" ST- 412 60ms 320.000
HARD DISK SEAGATE ST157A 43 Mb 3.5" AT-BUS 28ms 440.000

HARD DISK MICROSCIENCE 120 Mb 3.5" AT-BUS 18ms 840.000
HARD DISK SEAGATE ST 1239A 21 1 Mb 3.5 AT-BUS 1 5ms 1 .650.000

MONITOR 1 4" MONO-DOPPIA FREQ.SCHERMO PIATTO 1 70.000

MONITOR 1
4" MONO-VGA 640X480 1 90.000

MONITOR 14" COLOR MULTISYNC 1024X768 690.000
MONITOR 14-19" COLOR MULTISYNC 1024X768 2.050.000

SCHEDE VGA 256Kb 800X600 1 20.000

SCHEDE VGA 512 Kb 1024X768 230.000
SCHEOE VGA 1 024 Kb 1024X768X256 COLORI 280.000

PC NET RETE LOCALE A 1 MBIts/s . acces. 290.000
Handy scanner 200/300/400 dpi 290.000
Handy scanner colori 200/300/400 dpi 890.000
Digitate. 12"x12" comp. Summaskeck 1201 440.000

OMpUT€fì
€NT€n

PER INFORMAZIONI E/O
ORDINAZIONI:
Via Forze Armate 260
20152 Milano - Tel. 02/4890213

VENDITA SOLO PER CORRISPONDENZA - TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA

PRESENTI ALL’AMIGA EXPO 90
COLONIA 8-11 Novembre 1990
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Mentre continua a ritmo serrato l'arrivo dei racconti per l'angolo letterario di MC, si

verificano i primi casi di plagio
:
purtroppo, accanto ad opere «intercettate» prima della

presentazione, si registra lo spiacevole incidente di una pubblicazione clamorosamente
«immeritata»

L’incontenibile bellezza del copiare
di Elvezio Petrozzi

Con questa parafrasi

del titolo di un notissimo
romanzo di Milan Kunde-
ra, apro una delle più ama-
re parentesi dell'ancor

breve vita della rubrica let-

teraria di MC. Prima o poi

doveva succedere, ma di-

spiace che l'ineluttabilità

dell'evento sì sia dimo-
strata davvero tale; ho
contato sulla mia scrivania

almeno una decina di let-

tere di protesta inviate da
lettori che denunciano il

furto letterario perpetrato

da tale Giuseppe Caccia-

mani da Gubbio ai danni di

due autori sacri alle folle di

appassionati di SF.

L'indegna azione

Il racconto incriminato è
«La creazione finale», pub-
blicato sul numero estivo di

MC. per il quale il sedicente
'autore ha attinto a piene
mani dai romanzi «L'ultima

domanda» di Isaac Asimov
e addirittura, per alcuni pas-

si particolarmente pregnanti,

da «2001. odissea nello spa-

zio», di Arthur Clarke.

La lettera che accompa-
gnava l'invio dell'opera (che

forse è meglio chiamare
«l'indegna azione») recitava

laconicamente «Spett. MC,
seguendo l’invito apparso
sul numero 95 (rubrica Sto-

ryware) Vi invio un mio bre-

ve racconto, di cui attesto

l'originalità e l'autenticità.

Nella speranza che questa
mia opera possa interessa-

re, Vi saluto cordialmente.

Giuseppe Cacciamani».

Ora, perlomeno per quan-
to riguarda l'interesse che la

sua «indegna azione» ha su-

scitato, non vi possono es-

sere dubbi: è stato enorme!
Sul tipo di tale interesse

invece, temo proprio che
non sia quello che lei si

aspettava; se il suo scopo
era quello di vedere il pro-

prio nome stampato sulla ri-

vista, debbo dire che il suc-

cesso è stato superiore alle

aspettative, dato che l'even-

to si è registrato già in due
occasioni (e forse non è fini-

ta qui), ma se il motivo che
l'ha spinta a comportarsi in

maniera così scorretta era

quello di un successo di tipo

letterario, credo proprio che
abbia sbagliato il nome della

Musa da cui farsi ispirare.

Con tante scuse

Prima di chiudere l'argo-

mento, debbo qualche spie-

gazione a quanti hanno se-

gnalato il fatto e più in gene-
rale a tutti i nostri lettori.

Mi è stato rimproverato di

non aver riconosciuto nel

racconto-furto i pur ampi
stralci copiati dalle opere ci-

tate; a mia parziale discolpa

debbo dire che si tratta di

romanzi che credo di aver

letto almeno quindici anni fa

ed ai quali è seguita la lettu-

ra di altre centinaia di opere
di SF, senza contare i 286
racconti finora selezionati

per Storyware.

Appare comprensibile
quindi la mia distrazione, fer-

mo restando che sempre di

un errore si tratta, errore pe-

raltro evitato in qualche altro

caso di plagio sventato in

tempo.

Torniamo a noi

Sì, torniamo a noi! Anche
perché lo spazio dedicato al-

l'incidente è inesorabilmente

andato a discapito di quello

serbato per la pubblicazione

dei racconti.

D'altra parte l'intervento

era necessario, anche per

dissuadere altri dal cimentar-

si in un esercizio che alla

fine deve risultare inesorabil-

mente pericoloso.

Vi lascio quindi alla lettura

di quanto siamo riusciti a far

entrare nel nostro contenito-

re mensile, dandovi appunta-

mento al mese prossimo per

una puntata che speriamo

più allegra.

Cancel OK
Ready
di Massimiliano Chiodi

—
I computer rendono l'uo-

mo più felice, — era ciò che

Max McNils leggeva sulla

targa posta sopra al monu-
mento di quell'antico IBM
586, che lo accoglieva tutte

la mattine nella hall del Pa-

lazzo Governativo siglato

Anagrafe di Stato.

Come ogni mattina attese

che il turno di notte uscisse,

poi sfilando davanti a quei

rudere di 100 anni prima, co-

me i suoi colleghi sì diresse

al proprio ufficio, quello si-

glato A3.
Si sedette davanti al termi-
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naie Serie 9; antiquato, con
ancora lo scanner sonoro, il

video e quel rauco sintetizza-

tore vocale.

Ah! Se avesse avuto il più

moderno Serie 13 a coman-
do ottico, sì, come quello

dell'ufficio AF.

Il lavoro era monotono,
ma non faticoso, tutto si ri-

solveva nel prendere quelle
cartelle dalla pila alla sua si-

nistra, sillabare il nome e co-
gnome che vi era riportato

sopra, al suo terminale serie

9 e attendere che quella

«Scatola» come Max la chia-

mava amichevolmente, con
voce metallica se ne uscisse

con — Cancel OK Basta-

va quindi attendere il guttu-

rale — Ready — e iniziare

con una nuova cartella.

Alla fine del turno si dires-

se verso l'ascensore che lo

avrebbe riportato alla hall, e
li mentre scendeva si rivolse

al Capo Servizi che gli stava

accanto.
— Scusi, signore —

.

— Si? — lo guardò il Capo
Servizi con l'aria scocciata.— Sono Max McNils, del-

l'ufficio A3, posso rivolgerle

una domanda, signore?
- Prego — proferì il Capo

Servizi con aria ancora più

scocciata.

— Ma quelle cartelle che mi
mandate, ovvero..., cioè..., in

cosa consiste ciò che faccio,

ovvero so come farlo, ma
cosa faccio?— Non si preoccupi, è un
po' che la stiamo osservan-
do, abbiamo pensato ad una
gratifica; comunque lei con-
tinui a fare il suo lavoro, uffi-

cio A3 giusto? Sì, certo — si

espresse il Capo Servizi

sfoggiando un grande sor-

riso.

Tutta la notte aveva pen-
sato a quelle parole ma non
10 avevano convinto e non
riusciva a-'capire che lavoro

egli stesse svolgendo.
L'indomani mentre si tro-

vava di fronte al suo Serie 9,

realizzò come poteva sapere
in cosa consisteva il suo la-

voro; sarebbe stato suffi-

ciente inserire il proprio no-
me nella «scatola» e stare a
vedere.

Ciò avrebbe potuto com-
promettere lo splendido la-

voro che da un anno stava
facendo, quindi abbandonò
l'idea.

A metà mattina giunsero
le mille schede di ogni gior-

no, e, in cima al gruppo ce
ne era una con il suo nome,
finalmente avrebbe saputo,
decise di saltare la pausa
pranzo e sillabare il suo
nome.
— Max McNils — quindi

impostò come ogni altra vol-

ta l'operazione Cancel. Atte-

se la risposta, ci voleva sem-
pre una decina di minuti, ma
quell'atmosfera d'attesa fu

interrotta dall'aprirsi della

porta.

Due agenti della sicurezza

di stato entrarono: il primo
portava in mano un Serie 13
portatile, mentre l'altro im-
bracciava Tarma d'ordinanza.

Il primo agente, senza al-

zare mai gli occhi dal portati-

le. disse:
— Il Signor Max McNils —

.

— Si, sono io —

.

Una silenziosa raffica rag-

giunse Max allo stomaco e
alle gambe, ma prima che la

seconda raffica partisse per
finirlo colpendolo nel petto,

egli udì dalla sua «scatola»

Serie 9, quella familiare
rauca voce che sentenziava:
— Cancel OK. Ready —

.

Incontro
di Andrea Avagliano

Non credo fosse stato un
rumore, ma piuttosto qual-

che strana sensazione che
mi spinse ad alzarmi in piena
notte per controllare chi, o
cosa, fosse entrato in casa;
e fu proprio nel mio laborato-

rio che incontrai la Morte.
Non pensate però alla

classica vecchia, vestita di

nero, che brandisce la falce;

anche la Morte ha dovuto
adeguarsi al progresso. Infat-

ti alla mia scrivania sedeva
una giovane donna, dall'at-

teggiamento molto profes-
sionale, vestita con un cami-
ce bianco: avanti a sé aveva
poggiato uno di quei piccoli

terminali portatili, e sul di-

splay si leggeva il mio nome,
seguito dal tempo che resta-

va: in quel momento indica-

va 28 minuti.

Mi spiegò infatti che era
consuetudine concedere
mezz'ora di preavviso a chi

«era in scadenza» (parole

sue), per dargli modo di pre-

pararsi all'evento che lo at-

tendeva. Cominciai a pensa-
re febbrilmente alla ricerca di

qualche scappatoia, ed il ter-

minale mi offrì il pretesto
per chiedere come avvenis-

se la scelta dei «candidati»

del giorno.

La Morte fu molto
esauriente: raccontò infatti

che ogni mattino si recava
nella Sala dell'Elaboratore

Centrale, ove durante la not-

te erano state redatte le liste

destinate ad ogni «Incarica-

ta»; ciascuna di loro, a turno,

connetteva il proprio termi-

nale portatile al computer e
vi trasferiva i nominativi da
«incontrare» durante la gior-

nata. Aggiunse che spesso
era necessario effettuare
straordinari, ed in tal caso
l'operazione di trasferimento

degli elenchi veniva ripetuta

una seconda volta nella stes-

sa giornata.

L'occasione era propizia,

ed andava colta senza indu-

gio. Accesi il mio computer,
gli apparecchi per la trasmis-

sione dati e cominciai ad illu-

strare come sarebbe stato

più comodo e veloce colle-

garsi. tramite un piccolo mo-
dem, all’Elaboratore Centrale
da qualunque luogo, purché
fosse disponibile un tele-

fono...

La Morte, assai interessa-

ta. si recò presso il banco
degli apparati e si sedette
alla tastiera del mio compu-
ter; sul terminale portatile,

rimasto sulla scrivania, i nu-

meri continuavano a scorre-

re indietro... ormai restava

pochissimo tempo!
La Morte mi volgeva la

schiena, non poteva veder-
mi; io. del resto, non avevo
più niente da perdere. Presi

il terminale portatile, digitai

<Control>-C... niente! Allo-

ra tentai con <Control>-Bre-
ak ed istantaneamente, co-
me accade in tutti i programi
di questo mondo (ed eviden-

temente anche di quell'altro)

il conteggio si arrestò, poi il

mio nome scomparve dal di-

splay e fu sostituito dal mes-
saggio «Esecuzione interrot-

ta — Tutte le informazioni in

memoria sono andate per-

dute».

Alzai la testa, e vidi che la

Morte era voltata verso di

me; sorridendo, senza una

parola, si alzò, prese il termi-

nale e andò via. lasciandomi

con mille domande senza ri-

sposta...

Ma, direte voi. cosa si può
desiderare più che essere
sfuggiti alla morte?

Bene, devo precisare che
l'episodio che ho narrato è
avvenuto più di due anni or

sono; da allora ogni mattina,

davanti allo specchio, ho cer-

cato invano di scorgere sul

mio volto i normali segni del

trascorrere del tempo, ma
non li ho mai più visti com-
parire...

Ho paura di essere diven-

tato immortale!

La solita prova
di Fabio Celi

Arnold disse a Map:
— Naturalmente ricordi la

prova classica per la valuta-

zione dell'intelligenza artifi-

ciale.

Naturalmente — rispose

Map — L’ho fatta decine di

volte.

— Oggi ci riproviamo.

Ancora? Stavo finendo di

lavorare su quei dati...

— Map! Rispetta le gerar-

chie!

— O.K.
— Bene. Ti ripeto le regole.

— Non ce n'è bisogno.
— Ne sono sicuro. Ma si

usa ripeterle ogni volta. I

protocolli sperimentali hanno
le loro leggi. Dunque. Non
sai se quello con cui sei col-

legato nell'altra stanza è un
uomo o un computer. Puoi

fargli tre domande. Poi do-

vrai dirmi il tuo parere. Puoi

cominciare.

Map rifletté qualche se-
condo. Poi chiese:

— Qual è il tuo sentimento
predominante in questo mo-
mento?
Una voce molto metallica,

distorta di proposito per evi-

tare un riconoscimento in

base al tono piuttosto che
per le cose dette, rispose:

— Ho fame.
Sembrava un partita a

scacchi, con l'avversario na-

scosto nell'ombra, invisibile.

Map fece la sua seconda
mossa:
— E oltre alla fame, a cosa
stai pensando?
— Che sei in una situazione

difficile. Non ti invidio.
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— Sei un uomo o un calco-

latore? — domandò Map alla

sua terza ultima mossa.
— Avrei istruzioni precise di

non rispondere a questa do-
manda, ma voglio aiutarti.

Sono un calcolatore.

Il contatto venne staccato.
— Allora, Map? Cosa ne di-

ci? — chiese Arnold.
— È un uomo.
— Zuccone! È la quinta vol-

ta consecutiva che sbagli. É
un computer, come te. E an-
che del tuo stesso modello,

un Map 80014.
— Secondo me questa pro-

va non è leale — disse Map
dopo qualche secondo di si-

lenzio.

— Perché? Non c'è nessun
trucco e si tratta di un proto-

collo sperimentale classico e
collaudato.

— Non è questo il punto. È
l'interpretazione che non mi
convince. Quando riesco a
distinguere un uomo da un
calcolatore mi dite: «Ecco la

prova che l'intelligenza artifi-

ciale è ancora molto diversa

da quella umana». Quando
sbaglio mi dite: «Zuccone!
Ecco la prova che non sei

poi tanto furbo». Non mi
sembra un comportamento
molto amichevole da parte

vostra.

Caronte

di Americo Bonanni

Signori, desidero innanzi-

tutto ringraziarvi per aver vo-

luto ascoltare la mia testimo-
nianza come primo atto di

questa commissione di in-

chiesta. Come richiesto,

esporrò i fatti in ordine rigo-

rosamente cronologico.
Comprendo che molti di voi

non hanno conoscenze spe-

cifiche nei campi di cui ci

occuperemo. Spero, comun-
que. di essere abbastanza
chiaro. Se così non fosse le

vostre domande saranno
estremamente utili. Dunque,
fui messo a capo del proget-

to «Caronte» sin dal suo ini-

zio, poco più di tre anni fa.

Vorrei fosse verbalizzato

che, nonostante gli sviluppi

successivi, mi sento ancora
estremamente onorato di

essere stato scelto. Il pro-

getto nasceva con uno degli

scopi più ambiziosi mai pen-
sati: la comprensione totale

del cervello umano e dei

suoi meccanismi. Nonostan-
te i notevoli passi avanti del

passato, da qualche anno la

neurofisiologia si era arresta-

ta, nessuna ricerca portava

significativi risultati. Potrem-
mo dire che quella scienza
aveva trovato il suo limite. Il

cervello rimaneva, in gran

parte, sconosciuto.

La risposta al problema
venne non dalla biologia mo-
lecolare. ma dall'informatica

pura. Si tratta del «postulato

di Ferretti». La spiegazione

matematica è di una com-
plessità estrema, vi esporrò
solo l'enunciato: «Una entità

logica, di qualunque livello,

non può comprendere se
stesso. La comprensione di

entità logiche, pertanto, è
possibile solo da parte di al-

tre entità, di complessità
uguale, ma di differente

struttura». In parole povere
significa che la mente uma-
na non può studiare se stes-

sa al di là di un certo limite.

Per procedere, quindi, era

necessaria una mente diver-

sa. complessa come la no-

stra, ma non umana. Molti di

voi noteranno che questo
non è un concetto nuovo.
Alcune religioni arcaiche, in-

fatti. sostenevano che Dio

avesse creato l'Uomo per
comprendere se stesso. Per
chi volesse approfondire l'ar-

gomento, comunque, c'è il

bellissimo libro dello stesso
Ferretti: «Una breve storia

della logica comparata».
Giungiamo al progetto: sì

puntava ad un computer di

complessità paragonabile al-

la mente umana, ma basato
su una logica sostanzialmen-

te diversa. Ad esso, quindi,

sarebbero state affidate le

ricerche sul cervello. Alle

mie dipendenze furono posti

alcuni dei migliori informatici

neurofisiologi del mondo.
Il progetto prese corpo

con una rapidità incredibile:

in soli sei mesi avevamo uno
schema di lavoro soddisfa-

cente. Non fu dato un gran-

de risalto all'avvio della no-

stra ricerca, penso che il go-

verno in carica, con buona
dose di ottusità (noto con
piacere che l'amministrazio-

ne è stata radicalmente mo-
dificata), la ritenesse quanto
meno campata in aria. Ca-
ronte fu costruito e program-
mato in soli tre anni. Vorrei

far notare che il computer è
stato progettato e realizzato

da una serie di altri elabora-

tori. ognuno dei quali diverso

dal precedente. Potremmo
dire che, in realtà, Caronte

non è stato costruito dall'uo-

mo. Ma questo è proprio ciò

che cercavamo: la maggiore
distanza possibile tra il com-
puter, con la sua program-
mazione. e l'essere umano.
Per farla breve, arrivammo al

momento in cui tutto era

pronto. Per l'entrata in fun-

zione del sistema fu organiz-

zata una diretta televisiva

(che ci diede non pochi pro-

blemi). Uno dei nostri ricer-

catori fu convinto ad apparire

in TV e tradurre i risultati in

concetti comprensibili al

grande pubblico. Ecco, a

questo punto è necessario

che io introduca due nozioni

apparentemente estranee al-

l'argomento. Della prima sie-

te ovviamente a conoscen-
za: lo spaventoso aumento
del numero di suicidi negli

ultimi cinque anni. La secon-
da è una notizia di qualche
mese fa. apparsa senza cla-

more su «Nature»: è stata

rilevata nello spazio una for-

te emissione di segnali elet-

tromagnetici. mai registrati

prima. La loro fonte appare
in rapido avvicinamento al si-

stema solare. Vi prego di no-

tare che anche questi dati

erano stati inseriti nella base
di conoscenza di Caronte.

Quando iniziò l'elaborazio-

ne non sapevamo bene cosa
sarebbe venuto fuori. Vi ri-

cordo che stiamo parlando di

una macchina conosciuta
molto poco anche dai suoi

progettisti. Pensavamo, co-

munque, che il computer si

sarebbe limitato a fornire

delle prime analisi su schemi
di neuroni, vie nervose e co-

si via. Contrariamente a tut-

te le previsioni, invece, Ca-

ronte elaborò una visione

completa sulla razza umana
e sulla sua storia.

È indispensabile, ora, che
io traduca un nuovo argo-

mento: le macchine di Von
Neumann. Si tratta di comu-
ni macchine, costruite per

specifici lavori, ma con la

possibilità di generare copie

di se stesse. Macchine di

Von Neumann vengono at-

tualmente impiegate per l'e-

strazione di minerali dalla su-
perficie degli asteroidi. Utiliz-

zando una parte degli stessi

materiali raccolti, esse co-

struiscono altre macchine.
Cosi ne avremo due, poi

quattro, e così via. Con que-
sto sistema, in pochissimo

tempo, possono essere svol-

ti lavori colossali. Non vi

sfuggirà l'analogia con i co-

muni batteri e le forme vi-

venti in genere.

Signori, vi prego di conti-

nuare a prestare la vostra

attenzione. La mia esposizio-

ne durerà solo pochi minuti

ancora. Bene, se non avete

niente in contrario, vi riassu-

merò le conclusioni di Caron-

te in modo schematico:

a) La razza umana non può
essere il risultato di un'evo-

luzione naturale.

b) Essa è stata creata artifi-

cialmente da una civiltà alie-

na. All'inizio furono posti in

attività solo pochi esemplari,

che poi si moltiplicarono.

c) Gli esseri umani, pertan-

to, sono assimilabili a mac-
chine di Von Neumann, pro-

grammate con lo scopo di

rendere questo pianeta per-

fettamente abitabile per la

specie costruttrice (che dob-
biamo, quindi, presumere si-

mile a noi).

d) Tale compito è stato ese-

guito. È. ora, necessario che
tutte le macchine cessino di

esistere.

e) A questo sono collegate

le emissioni radio scoperte

da poco. Esse agiscono su

particolari aree del cervello,

appositamente predisposte

dal codice genetico umano,
inducendo gli individui al sui-

cidio. Provengono, tra l'altro,

da un'astronave in avvicina-

mento alla Terra.

Ordinai di interrompere la

diretta televisiva. Il nostro

collaboratore non trasmise
mai queste conclusioni. Dan-

neggiai permanentemente la

memoria di Caronte. Per
questo, come sapete, vengo
inquisito ora.

Signori, ora siete a cono-

scenza di tutti i fatti. La razza

umana si sta avvicinando alla

sua fine. O meglio: le mac-
chine di Von Neumann si

stanno spegnendo. Non sa-

rebbe meglio lasciar vivere in

pace questo tempo che resta

alla nostra gente? &&
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Francesco Carlà

Scrivo il mio solito editoriale

interattivo il giorno di

Ferragosto sul mio PC negli

uffici di Simulmondo. Sono
tornato da tre giorni dalle

vacanze e sto per andarci
ancora fra poco.
Ma prima voglio scrivere

il Playworld del numero
cento di MCmicrocomputer

PGA Tour Golf

Sterling Silver Software.

Lee Actor e Dennis Koble (USA)
Electronic Arts (USA)
PC IBM e co.. CGA. EGA. VGA
Iimmagini vers. EGA)

C'era una volta lo standard
dei simulatori di golf. Quello
standard si chiamava Leader
Board ed era uscito per tutti

i personal computer in circo-

e per questo ho deciso che
la ricorrenza merita
ampiamente il sacrificio

di una settimana
di vacanze.

MC. dicevo, compie
cento numeri.
Credo di non avere qualcosa
di particolare da dire sul
fatto e poi caratterialmente

lazione ed era stato anche
upgradato in molti modi e
con un'infinità di veri campi
prof, in cui gareggiare. Lea-
der Board era uscito nel

1985 e da quell’anno ad ora,

in molti si erano provati a

superarlo. Ricorderete, im-

magino, i migliori tra questi:

il bellissimo -Championship
Golf della Gamestar (adesso
disponibile nella Classic Hits

della CTO a 19.000 lire...) del

1987, Mean 18 e Jack Nick-

laus della Accolade, World
Tour Golf della Electronic
Arts e il recente e deludente
Greg Norman Golf della

Gremlin. Tutti per una ragio-

ne o per l'altra molto al di

sotto di Leader Board. Cin-

que anni dopo esce PGA
Tour Golf disegnato dalla

Sterling Silver (mai sentita

prima) e pubblicato dall'Elec-

tronic Arts in collazione con
la PGA (Prof. Golf Associa-
tion) che ha consentito che

non amo le celebrazioni e
l'enfasi, cosi posso solo
scrivere in fretta quello che
penso: credo che MC sia

una bella e completa rivista

d'informatica e che tutti i

collaboratori siano

ugualmente competenti,
precisi e documentati.
Con questa formula MC si è

venissero utilizzati tre suoi

campi del circuito prof, del

golf americano, TPC Swa-
grass, TPC Avenel, PGA
West, più un quarto di fanta-

sia Sterling Shores.

PGA è disponibile solo per
il PC, ma sta per essere
adattato all'Amiga e forse al-

l'Atari ST. Quella che segue
è l'analisi interattiva delle ca-

ratteristiche di questo soft-

ware. Buon giro.

La prima cosa che voglio

dire è che spero che abbiate

un hard disk e un 286 VGA o
EGA. Se avete un PC CGA
senza hard disk nulla di trop-

po male, solo che il godi-

mento cui state per prende-

re parte diminuisce un po’ a
colpi di breve waiting syn-
drome e di poca velocità in

MHz del chip. Idem per i

colori della graphic board, lo

ho simulato PGA su un 286
EGA e quello che sto per
dirvi riguarda quella configu-

ration. Perciò niente malinte-

si. La prima nota di plauso va

ai menu di controllo e option

del software: grandi! E non
nel senso dell'ampiezza, ma
anzi nel senso della precisio-

ne, della rapidità d'esecuzio-

ne e dello zero waiting che
offrono. L'EA aveva già fatto

dei grandi menu in Indiana-

polis 500 e qui si migliora.

Altro plauso al manuale. In

italiano, solo in italiano e in

vero italiano. In più il manua-
le è stato impostato per es-

sere comprensibile e utile e

scelto il suo pubblico: lettori

esigenti, attentissimi, però
fedeli. Da sessanta numeri
questi lettori scorrono,

bontà loro, anche le pagine
di Playworld.

Il mio augurio interessato è
che continuino a farlo per
un altro migliaio di numeri.

Almeno

non è un libro di studio. Non
complicatissima, meglio di

LHX Chopper per intenderci,

anche la protezione: dovete
individuare le yard richieste

sul video nelle tabelle stam-
pate al centro del manuale
grande. Dopo un po' è faci-

lissimo. Eccitante e rapidissi-

ma anche la sistemazione
sull’HD. Ci sono riuscito an-
che io senza ricorrere a Wiz
mio assistente in un sacco di

cose (valido quasi sempre) e
soprattutto consulente di PC
version dei software in circo-

lazione. Appena avrete PGA
sull'HD basterà scrivere
GOLF e dare una rapida oc-
chiata alla velocissima pre-

sentazione, misurata, non in-

gombrante e noiosa. Le mi-
gliori software house hanno
ormai capito che il successo
di un interattivo dipende dal-

le sue parti simulanti e non
da quelle solo visive. Chi se
ne frega, infatti, di una bella

presentazione e di un brutto

software. Qui in PGA, inve-

ce, la presentazione è es-
senziale e l'interazione è
wonderful. Sto per raccon-
tarvelo.

Ho messo PGA su HD e
ho visto la rapida intra ap-

puntandomi i nomi degli

autori e i credit vari. Adesso
siamo nello shop che è il

menu del software. Qui c'è
tutto quello che si può fare

in PGA e le option sono tutte

inseribili e disinseribili con
dei pulì down menu. Potete

INDEX:
I tre PW Avvenimento sono rispettivamente dedicati al nuovo
standard in fatto di simulatori golfistici PGA Tour Golf dell'Elec-

tronic Arts. a Street Rod della California Dreams che simula gli

anni Sessanta e gli American Graffiti e a Formula 1 Tre-D di

Simulmondo, il simulatore del Gran Premio di Monza di Formula
1. Sotto la caluda e con i chip sfrigolanti, ho provveduto a
interagire un paio di centinaia di nuovi software Amiga, Atari ST.

IBM, C64 e perfino una nuova card dell'Atari Lynx: ne troverete
l'arduo resoconto in PW Panorama. La rubrica PW BIS (Best In

Software) è dedicata questo mese alla Anco, straordinaria pic-

cola casa inglese responsabile del successo, di Kick Off.

Respingo, di testa, un pallone simulato e passo al primo PW
Avvenimento.
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PGA Goff

fare pratica, torneo, o prova-

re il drive e il put che sono i

due momenti fondamentali

del golf. Ho scelto tourna-

ment per fare un bel giro

con Mario Bruscella di Si-

mulmondo. grande appassio-

nato di agonismo simulato e
terribile avversario anche
perché non molla mai se
perde ed è sempre assoluta-

mente determinato a vince-

re. Abbiamo già scritto i no-

stri nomi e siamo arrivati dal-

le parti del TPC Avenel dove
ci aspettano una sessantina

di altri prof, per dare inizio al

torneo: adesso si può dare

un'occhiata alla prima buca
che arriva rapidamente con
una panoramica vettoriale di

tipo televisivo. Il caddy ci ha

scelto la nostra dotazione
default di bastoni e ferri e

possiamo cominciare con il

primissimo driver. Il compu-

ter fa vedere anche la buca
dall'alto tutta intera e segna-

la il numero di yard totali e il

numero di yard percorribili

con ogni singolo colpo. E na-

turalmente il par della buca e

i colpi già effettuati. Affronto

il primo driver con una certa

spavalderia: posso facilmen-

te governare le yard che mi
separano dalla buca e tengo
in conto relativo il vento che
spira visualizzato da un indi-

catore e che cambia conti-

nuamente direzione ed in-

tensità e anche questa è una
novità rispetto a Leader
Board. Con il primo tiro fac-

cio un paio di centinaia di

yard e mi avvicino a cento-

cinquanta yard dalla buca.

Durante il tiro ho visto che il

medesimo viene spezzato in

due parti: c'è il drive in cui

seguiamo la pallina scagliata

lontano e con un rapidissimo

montaggio che evita fratture

visive, nella seconda inqua-

dratura continuiamo a vede-

re la pallina che vola fino al

suo atterraggio.

È una grande idea che per-

mette di entrare ancora più

dentro nella simulazione. Poi

il software torna sulla buca
vista dall'alto e per intero e
traccia una righina azzurra

per identificare il pezzo di

campo percorso con il tiro

precedente e la posizione at-

tuale della pallina rispetto al-

la buca. Così il campo si

sente meglio e l'orientamen-

to è migliore. Con il secondo
tiro arrivo in green usando
l'effetto. La barra di tiro è
fatta benissimo: è divisa per-

centualmente per un facile

calcolo delle yard percorribili

con ogni mazza; il controllo

dell'effetto è reso voluta-

mente complesso inizial-

mente e forza ad una gran-

de, realistica concentrazione,

per evitare che la palla scap-

pi via. Dopo un po' diventa

familiare, ma rimane impe-
gnativo. Ed è giusto cosi.

Durante i tiri è possibile fini-

re nell'erba alta, nei bunker
di sabbia e in acqua. Oppure
sul green come è capitato a

me in questo momento, tan-

to che devo accingermi al

put. Sono a sedici feet dalla

buca e vorrei tanto andare

dentro con un tiro per finire

questa buca con un birdie,

cioè con un colpo in meno
rispetto al par che era di

quattro tiri. Nel frattempo.

MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990 239



PLAYWORLD

mentre sto per dedicarmi al-

lo studio del colpo, lo spea-
ker simulato mi aggiorna
continuamente su quello che
accade in altre zone del cam-
po e riferisce sui birdies e
sui bogies degli altri giocatori.

Adesso tocca a me. Preparo
il put studiando attentamen-
te il vento e analizzando sul

reticolo isomorfico alla Mar-
ble Madness che è possibile

consultare, le caratteristiche

anche minime del terreno
del green. Il campo simulato
non è immaginario: contiene
i veri ostacoli e le autentiche
morfologie delle buche dei

veri course. E questa novità

dà più fascino e più interes-

se alla simulazione. Adesso,
dopo lunghi studi interattivi,

è giunto il momento di putta-

re. Ho deciso di dare un po'

di effetto a sinistra e di sfrut-

tare una leggera pendenza
verso la buca che ho visto

sul reticolo. Ho colpito la pal-

lina con decisione e adesso
la vedo rotolare velocemen-
te verso la buca e improvvi-

samente si rivela un'altra op-
tion innovativa di PGA: nel-

l'angolo in alto a sinistra del-

lo screen si apre un discreto

ed efficace microscreen che
inquadra in un dose up la

zona immediatamente circo-

stante la buca. Perciò vedo
precisamente la palla che
scivola sul green e va in bu-
ca. Il software mi manda im-
mediatamente in onda un in-

stant replay (c’era nel leg-

gendario One on One del-

l'EA... e più recentemente in

Hard Drivin') che sottolinea a
discrezione degli autori solo i

corpi realmente spettacolari

e meritevoli.

Un'altra possibilità che mi
piace molto. Così ho finito la

prima buca con un birdie e
sono al quindicesimo posto
della classifica generale che
comprende le diciotto buche
del torneo ripetute per quat-

tro giri (ma sarete ammessi
solo se avrete finito i giri in

una buona posizione). Ma
qualcuno di voi si starà chie-

dendo che fine abbia fatto

Mario. In questo istante lo

vedo, simulato sullo screen,
incastrato in un bunker della

seconda buca. Ha altre sedi-

ci buche per rifarsi.

Formula 1 Tre-D

Claudio Zani. R. Cangini,

Simulmondo (Italia)

Simulmondo (Italia)

Amiga. C64, PC IBM e Co..
CGA, EGA. VGA A tari ST
immagini vers. Amiga)

Mentre scrivo queste note
sul nuovo simulatore di For-
mula 1 di Simulmondo ho

appena comprato e letto

Computer & Video Games,
la bibbia europea del softwa-
re simulatorio e ho constata-
to, con soddisfazione a sten-
to celata da quel po' di un-
derstatement che mi è rima-
sto, che la medesima bibbia

di cui sopra ha inserito For-

mula 1 Tre-D nelle sue selet-

tivissime e preziosissime
preview del numero di ago-

sto. Descrive il software di

Simulmondo come una velo-

ce simulazione del Gran Pre-

mio di Monza e sottolinea la

novità della prospettiva «oc-
chi del pilota», simile a quel-
la resa famosa dalle riprese

con le telecamere conficcate

in alto sulle monoposto.
Formula 1 Tre-D, che usci-

rà tra ottobre e novembre
per Amiga, Atari ST e C64 e
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in seguito per PC, è l'evolu-

zione dell'idea di Simulmon-
do sulla simulazione interatti-

va. In FI Manager del 1989
si poteva gestire una scude-
ria di FI e farla correre in

tutte le gare del mondiale, in

questo nuovo simulatore,
complementare a FI Mana-
ger, si corre su un solo cir-

cuito, quello di Monza, cir-

cuito replicato con ansiosa
fedeltà costata anche sopral-

luoghi nell'autodromo e stu-

di certosini sulle mappe del

Gran Premio. I menu sono
ridotti al minimo. La scelta

fondamentale è tra simula-

zione fedele o arcade. Nel
primo caso si avrà la possibi-

lità di scegliere una quantità

di minuti reali per fare il tem-
po di qualifica e fatta la gri-

glia di partenza si correranno

i giri veri del Gran Premio di

Monza contro le altre vere
scuderie del mondiale. Natu-

ralmente avremo deciso in

precedenza che macchina e
che pilota vogliamo essere.

Si può inserire il proprio no-

me o noleggiarne uno più

famoso tra quelli disponibili.

Esaurite queste formalità

tocca al semaforo. Al verde
si parte e forse sentite già i

suoni digitalizzati delle vere

monoposto. Anche questa
operazione è costata non po-

che autorizzazioni e fatiche,

stress oltretutto maggiorato
dalla poca capienza dei com-
puter scarsamente disponibi-

li ad accogliere dispendiosi

suoni campionati. Adesso
siamo partiti e cominciamo a

vedere le curve e i rettifili di

G.P. Monza così come sono
in realtà e pista facendo ve-

diamo anche tribune accla-

manti e i due ponti-tunnel

della Pirelli e della Marlboro.

Il cruscotto contiene i con-

trolli dell'olio, del motore,
delle gomme, della potenza,
del cambio e del carburante.

Poi c'è lo sterzo e il cambio
a cinque marce con la retro-

marcia se dovesse venirvi

voglia di andare contromano
o se più seriamente vi ser-

visse per tornare in gara do-
po un testacoda. Un giro di

pista simulato al G.P. di

Monza dura più o meno co-
me uno vero e dovete per-

correre tutti i giri previsti per

vedere la vostra posizione fi-

nale, guasti e incidenti per-

mettendo. Durante la gara
potete sostituire le gomme
e vedere i replay delle azioni

più interessanti: sorpassi o

sconquassi incidentosi o al-

tro e potete seguire sul radar

che ha la stessa sagoma a

pistola del G.P. di Monza, la

vostra posizione e quella de-

gli avversari. Negli specchi
potete controllare le mosse
dei piloti più vicini. Alla fine:

classifica generale e un giu-

dizio tecnico e agonistico del

software sulla vostra condot-

ta di gara, con eventuali con-
sigli per un migliore piazza-

mento. Questo e altro nella

opzione simulazione. In quel-

la arcade le regole sono di-

verse. Il circuito non cambia
e non cambiano i partecipan-

ti. Potete scegliere la mac-
china e il pilota (anche il vo-

stro nome va bene...) e pre-

pararvi al giro di qualifica.

Durante questo giro verrà

preso il tempo e avrete un
posto nella griglia se sarete

riusciti a fare almeno il tem-
po minimo. Partenza della

gara e tempo che decresce
fino a zero: in questo tempo,
cercando di risparmiare più

secondi possibili, dovrete fa-

re un giro di pista. Ogni volta

che tagliate il traguardo il

software vi dà l'extended

play, cioè un tempo aggiunti-

vo per fare il giro successivo
e così via teoricamente in

eterno. Nello stesso tempo
avrete anche il problema di

vincere la gara, ma non quel-

lo di evitare collisioni e rottu-

re se non per il tempo che
perderete: nella opzione ar-

cade a differenza di quello

che succede nella simulazio-

ne, non ci sono collisioni fa-

tali e gomme, etc. non si

consumano mai. Più giocar-
le e interattivo, non trovate?

Simulatore tecnico e velo-

ce del Gran Premio d'Italia a

Monza, Formula 1 Tre-D uti-

lizza la tecnologia dei vettori

solidi per dare il massimo
realismo e la massima liber-

tà all'interattore. In settem-
bre ci hanno messo le mani
alcuni piloti di FI (Nannini,

Martini, Larini. De Cesaris e
Capelli) per dare il loro pare-

re autorevole.

Street Rod

California Dreams
California Dreams
Amiga. PC. CGA. EGA VGA

Non credo che questo bel-

lissimo prodotto sia distribui-

to ufficialmente in Italia e la

cosa mi dispiace alquanto

perché ciò significa che la

pirateria farà festa. Però io

voglio ugualmente parlarne

diffusamente perché è un in-

terattivo supermeritevole
per qualità tecnica, originalità

e senso dell'humour.

«Sono Ricky di Milwau-
kee. Qualcuno di voi si ricor-

derà ancora di me per via di

quella serie di telefilm che
non voglio nominare, ma che
avrete visto tutti. Sono appe-

na uscito da Street Rod con
l'incarico di parlarvi di questo
simulatore di American Graf-

fiti. Lo faccio con buona le-

na, perché gli amici di Fran-

cesco Carlà sono miei amici

simulati. Credo che tutto ab-

bia avuto inizio quando ho
comprato quel giornale di

Los Angeles.

Nella zona delle auto usa-

te c'era una Corvette del

1958 che mi faceva letteral-

mente impazzire. Il problema
era che costava 6000$ e io

ne avevo solo 750. Così ho
dovuto, non ditelo a Fonzie,

imbarcarmi in una stupida

storia di corse in macchina
sul vialone che porta fuori

città. Prima però ho dovuto
comprarmi una scassata
Buick del 1946 che ho truc-

cato giù in garage e con
quella mi sono piazzato fuori

al bar aspettando che qual-

che teddy boy mi sfidasse.

Lo fanno sempre e quindi,

non c’è stato molto da’

aspettare. Con un tipaccio

con un tatuaggio e una Che-
vrolet un po' andata ho
scommesso 100$. Così
qualche minuto dopo mi
avreste dovuto vedere attac-
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Street Rod.

cato ai volante della mia
Buick, immerso nella notte e
deciso a tutto per stare da-

vanti a quel tipo e fare un po'

di $$$ per la Corvette dei

miei sogni. Mentre attaccavo

le curve più difficili pensavo a

mia madre e a mio padre che
mi credevano al bar a suc-
chiare un milk shake e che
non sapevano neppure che
aversi una macchina. Insom-
ma.-.non la farò tanto lunga:

ho perso quella corsa e mi
sono sfracellato contro il pa-
rabrezza. Ma non fa niente,

ho ancora un sacco di vite e
fra poco sarò ancora davanti

al bar con un'altra carcassa
trovata sugli annunci econo-
mici. Non m'interessa dei

soldi, lo faccio solo per l'inte-

rattività. E per simulare gli

anni Cinquanta dentro una
bella macchina».
Neanche noi lo facciamo

per i soldi, ma per la vecchia
pelle dei sedili delle Chrysler

e per i vestiti verdi e azzurri

delle pupe con i codini bion-

di. E se posso suggerire un
upgrade: vi prego, un simu-
latore di traversata coast to

coast da New York a Los
Angeles. Con quella Corvet-

te da 6000$.

PloyWorld

Bi9
come
Anco

Solo un anno e mezzo fa

la Anco era considerata una
delle peggiori software
house del mondo. E in fondo
era vero, anche se il suo
boss Anhil Gupta era uno dei

più simpatici e furbacchioni

personaggi dell'Industria in-

terattiva. Poi è uscito Kick

Off. E l'immagine della Anco
ne è uscita trasformata. Am-
maliata dalla giocabilità e dal-

la grazia del migliore simula-

tore di calcio disponibile, la

gente ha cambiato idea an-

che sulla casa di produzione.

È stato interessante: quando
Kick Off è uscito ha stentato

ad essere recensito. Non si

trovano riviste interessate a
parlare di un software della

Anco. Poi qualcuno lo fece
anche se i giudizi, certo buo-
ni e come poteva essere di-

versamente, rimasero lonta-

ni dall'entusiasmo che Kick

Off avrebbe di li a poco su-

scitato nel pubblico. Poi l'ef-

fetto tam tam, accentuato

dalla nota propensione del

software ad essere «scam-
biato» con facilità. E la stra-

nezza: Kick Off sedici bit,

(per il Commodore 64 Kick

Off è molto brutto) Amiga
soprattutto e Atari ST un po'

meno, si vendeva benissimo

nonostante ci fosse in giro la

copia sprotetta. Sembrava
quasi che gli user volessero,
con i loro soldi, esprimere il

giudizio di gradimento mas-
simo nei confronti del pro-

dotto. Certo è che Kick Off è
rimasto in testa a tutte le
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classifiche per più di un anno
e non s'è mosso neppure
quando è uscito Player Ma-
nager, variazione sul tema
con in più dovizia di possibili-

tà strategiche e tattiche,

senza nulla togliere alla parte

giocata, e secondo molti ci

resterà anche adesso che è
sul mercato l'attesissimo e

un po' deludente Kick Off 2.

Capita ad una piccola ca-

sa. Un prodotto bellissimo

viene coccolato con amore e

gli vengono riservate mille

cure, mentre, si deve pur

mangiare, si continuano a

pubblicare cose scadenti.

Poi il software esce ed ha

successo. Tutte le energie

allora sono per lui. E la casa

diventa monoprodotto e ri-

schia tutto. È la stessa storia

che vi ho raccontato qualche
mese fa con la Access e
l'opera di Leader Board e
che vi racconterò con la FTL
e il suo Dungeon Master.

Con Kick Off la Anco è nata

ancora (pochi sanno che la

Anco discende dalla Anirog.

una delle più vecchie soft-

ware house inglesi...). E mol-

ti gli hanno già perdonato

Grid Start, XR35 e Tee Up.

Ma sono in pochi a rinfac-

ciargli il tremendo Maria
Whittaker X-MAS Strip Po-

ker, l'incredibile strip poker

di Natale.

PW panorama interstandard

(Amiga, C64, Atari ST, PC IBM e co.).

Tra le centinaia di titoli usciti anche in questo periodo

estivo ho scelto alcune cose che mi sono sembrate

particolarmente meritevoli. Seguono i miei giudizi sulle

medesime e le immagini relative

Qualche mese fa vi ho
parlato di un game della Sy-

stem 3 di Mark Cale, uscito

per il C64 e che si chiamava
Tusker. Esce adesso anche
la versione Amiga, e colgo

l'occasione per dire che è
buona se non ottima. È buo-

na esteticamente e anche
tecnicamente. È interattiva e
vivace, veloce e interessan-

te. E nel deserto si possono
incontrare miraggi interattivi.

Mi è piaciuto molto que-

sto Midnight Resistance del-

la Ocean, derivato da un po-

co noto arcade della Data

East. Storia: un rambo velo-

cissimo e superarmato (e si

armerà molto di più e di armi

bellissime e tecnologiche, se

solo sarete sufficientemente

veloci ed abili con l'interazio-

ne...) deve assassinare un

sacco di gente per liberare i

suoi famigliari tenuti prigio-

nieri da un cattivaccio. La

versione Amiga, da cui pro-

vengono gli screen che ve-

dete, è veramente bella. Il

ramboide è flessibile, anima-

tissimo e morbido. E si pie-

ga, striscia e soprattutto spa-

ra e mena. E poi corre, corre

supervelox in un ambiente
simulato gommossissimo e
scintillante, ambiente reso di

continuo interessante da

pause di suspense e agguati

decisivi. Uno dei migliori vi- Tusker.

MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990 243



PLAYWORLD

deogame di questo tipo che
conferma l'abilità della Oce-
an nell'adattamento di soft-

ware arcade.

Tralascio di interessarmi a

Matrix Marauders della Psy-

clapse e Web of Terror della

Impression, perché dovrei

dire atroci cattiverie (che cat-

tiverie non sarebbero data la

scarsa qualità dei due soft-

ware di cui sopra...) e dedico

le prossime righe a The Pu-

nisher della The Edge. ver-

sione interattiva di un recen-

te fumetto della Marvel che
sta avendo un buon succes-

so. Figura moderna di Robin

sparatoria che mortifica ab-
bastanza lo spessore del
personaggio. Non male la

qualità estetica, anche se le

due macchine pistol che ve-
diamo in soggetiva (noi inte-

ragiamo, per così dire, da
dentro il Punitore...) potreb-
bero essere di chiunque.
Venus Flytrap della Grem-

lin. disegnato da George Al-

lan e da Greggs Berni. è un

H.ood intenzionato a punire i

cattici per restituire ai buoni,

il Punitore le cui storie sono
in edicola anche in Italia, è

qui impegnato in una grande

Venus Flytrap.

simulatore di mosca cammi-
nante e in qualche caso vo-

lante, che ha l'interessante

particolarità di funzionare an-
che al rovescio. Questo capi-

ta quando la mosca, nostra

interattrice. esegue una
spettacolare capriola per evi-

tare un ostacolo e si ritrova

nel mondo a specchio com-
preso nella parte alta dello

screen. Procedendo ottusa-

mente verso destra, la mo-
sca incontra, e se siete in

gamba supera, ostacoli e
mondi non eccessivamente
interessanti. Lo ricorderò per
quel sogno della vita a spec-
chio.

Uscirà da qui a poco, op-
pure è già uscito mentre mi
leggete, il sequel di Back To

The Future anche in versio-

ne software. Ho provato un
demo giocatole e il videoga-

me mi sembra carino e il

personaggio riuscito e velo-

ce sul suo skateboard atomi-

co. Probabilmente ne ripar-

lerò.

Mi è piaciuto moltissimo
The Hoyle Book Of Games
n. 2 della Sierra, un simulato-

re di solitari con le carte da
poker, realizzato con tremen-
da cura e con particolarissi-

ma attenzione all'interagibili-

tà delle carte. Diretto da Ken
Williams che della Sierra è il

presidente e il fondatore, fa

venire una gran voglia di ci-

mentarsi con le decine di

solitari simulabili, anche se
di nessuno di essi in Europa
qualcuno sa niente. Fortuna
che alcune brevi note de^
scrittive sono disponibili. È
uscito per Amiga .e PC IBM
EGA/VGA.

•T*© V ST
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Solilaire ISierral. Future Classic.

pero. Sviluppato con la tecni-

ca del montaggio di finestre

in piccole zone dello screen.

ha il suo pregio maggiore
nell'atmosfera che si riesce

a creare.

La US Gold sta miglioran-

do continuamente la qualità

delle sue versioni di coin ops

Dalla Millennium, nuovo
nome della ex Logotron in-

glese. escono quasi contem-
poraneamente due titoli dal

valore assolutamente diver-

so. Di Thunderstrike sono
costretto a comunicarvi sen-

za tanti infingimenti che si

tratta della solita solfa vetto-

riale/spaziale. privata dagli

autori del benché minimo in-

teresse interattivo; di Reso-
lution 101, invece, che è sta-

to disegnato dagli stessi vi-

sonari simulati che avevano
pubblicato l'anno scorso Ar-

chipelagos, posso dire che
sarebbe un capolavoro se le

capacità tecniche ed esteri-

che del team che sono ecce-

zionali, fossero state mixate

con un fagottino di buone
idee.

E purtroppo esse qui non
si presentano. Resolution

101 è il solito atollo di violen-

za interattiva nel quale la co-

municazione è ristretta alla

sparatoria.

Dagli Stati Uniti arriva una
collection di cinque game
classici, rivisitati da Curt

Toumanian per la Live Stu-

dios. Dei cinque titoli mi è
piaciuto soprattutto Block
Alanché che è un clone di

Block Out migliorato e
Lost'n Maze che ironizza sul-

le sparizioni interattive nei la-

birinti. Niente di particolare

da dire su Disk Man. Tank
Battle e Diet Riot (ricorda

Burger Time) che completa-

no la compilazione. È un pro-

dotto interessante per i nuo-
vi arrivati.

Negli Stati Uniti e nel re-

sto del mondo è molto vivo il

culto della Harley Davidson.

Celebrata da migliaia di chilo-

metri di celluloide cinemato-
grafica. eretta a simbolo di

più generazioni, negli ultimi

anni è diventata un feticcio

della società sparita del do-

poguerra e nella versione ori-

ginale degli anni Cinquanta è

contesa a sacchi di dollari.

Alla Mindscape è venuto in

mente che poteva forse di-

ventare il centro iconico di

un buon prodotto interattivo.

Cosi è nato Harley Davidson,

simulatore delle gesta della

motocicletta più famoso del

mondo. Devo dire che il mito

non ha retto troppo in versio-

ne simulata e forse l'Harley

si meritava un team più

esperto in fascino e fascina-

zioni. Qui c'è solo un raid

negli Stati Uniti e un brutto

freak anticipato in sella alla

Harley nera. Marion Brando
l'avrà presa male.

Bandit Kings Of Ancient
China è un nuovo titolo della

Koei che si sta specializzan-

do in software di argomento
orientale, visto che ha in

uscita anche un interattivo

su GENGIS KAN. Disegnato

da Kou Shibousawa che oc-

cidentalissimo nel suo albero

genealogico non deve esse-

re, Bandit Kings... è un vorti-

coso simulatore di scontri e
di situazioni legate alle conti-

nue e terribili lotte, che ave-

vano per teatro il grande im-
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l'intenzione. Oltretutto lo

scrolling è traballante e acce-
cante, e l'unica cosa che mi
piace è l'acqua. La ARC ha
pubblicato la versione sedici

bit di un titolo di Jeff Minter
che a sua volta ha l'aria di

essere una specie di clone di

Space Duel, vecchio vetto-

riale a linee coloratissimo e
divertente della Atari, segui-

to ideale di Asteroids. Il soft-

ware si chiama Photon
Storm e sono sicuro di fare

bene a consigliacelo. Non è
uno di quegli interattivi cui ci

stiamo abituando: monolitici

duri e spettrali. È un caleido-

scopio d'invenzioni visive,

connesse con coscienza del

mezzo interattivo, a volte

sorprendente e brillante. Lo
stivo nei ricordi dei pionieri

della simulazione.

Dalla Eagle Tree Software
esce Chinese Chess, simula-

tore grazioso della dama ci-

nese che suggerisco soprat-

tutto a quelli che ne cono-
scono le regole. Non che es-
se siano complicate, ma cer-

to possono far arretrare chi

ne sia digiuno. Sempre di

argomento orientale è Sha-
dow Warriorrs della Tecmo
giapponese, sistemato sul

monitor a quattordici pollici

(ma non è proibito collegare

l'Amiga ad un TV color jum-
bo da 36...) dalla Ocean. An-
che qui botte da orbi come
di prammatica e la particola-

rità interessante, dimostra
che i generi circolano tra i

vari mezzi incessantemente,
dell'uso delle maschere da
Hockey già viste in Friday

thè 13th da parte di alcuni

bellicosi guerrieri simulati.

Anche se qui fanno meno
paura e si disintegrano alla

prima mazzolata. Ben gli sta.

E adesso due titoli en-

trambi legati all'Atari. Sull'A-

tari ST potete simulare, è la

prima volta, Hockey Pista,

cioè Hockey a rotelle, grazie

all'omonimo software della

e questo Dinasty Wars della

Capcom è probabilmente
uno dei massimi risultati fi-

nora raggiunti dalla casa in-

glese. Il tema è quello delle

rivalità dinastiche che perio-

dicamente si accendevano
nel Giappone antico e il fo-

cus dell'interattività è centra-

to sulla grossa quantità di

violenza simulata che le va-

rie famiglie usavano per diri-

merle. Adesso che i giochi

originali buoni sono così po-
chi. comincio a trovare sem-
pre più interessanti alcune
ottime versioni arcade come
questa e come la succitata

Midnight Resistance.
The Killing Game Show del-

la Psygnosis è uno spettrale

videogame che deve molto a
Xenon 2 e parecchio ad una
moltitudine di altri videoga-
me che non citerò perché
l'elenco sarebbe interminabi-

le. Un mezzo da sbarco simi-

le ad un insetto, è stato

sprofondato da non so quale
triste sorte interattiva in una
profonda caverna piena d'ac-

qua. Uscirne, vivere, morire,

sparare, questi i soliti verbi
che è necessario coniugare
da quelle parti, lo non ne ho
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Dinasty Wars.

Lindasoft. casa italiana di

software che porta il nome
della figlia del titolare e del

mentore, Mr. Benaglia, an-

che e soprattutto software

manager dell'Atari Italia. Be-

naglia e il team della Linda-

soft hanno tutti i titoli per

interessarsi di Hockey a ro-

telle, visto che Benaglia me-
desimo è anche dirigente

dell'Hockey Monza, squadra

campione d'Italia 1990 di

questo sport che mi assicu-

rano vorticoso e affascinan-

te. Il simulatore della Linda-

soft adotta la vista aerea e
l'impostazione videogame.
Pattinare per credere. Dopo
la prima presentazione di

qualche mese fa molta gen-
te ha comprato il Lynx del-

l'Atari. E io sono fiero che
così sia stato perché il porta-

tile a colori se lo meritava.

Solo che. avvertito in quella

recensione, tutto il successo
futuro del Lynx sarebbe di-

peso dal software. Quantità

e qualità. Dall'Atari mi arriva

il sesto titolo disponibile do-

Una quarta immagine di Oinasty Wars. Lost'n Maze.

Diet Riot. The Killing Game.

Bandii Kings In Ancient China.
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Shadow Warrior.

po i primi cinque messi sul

mercato insieme alla mac-
china. È un famosissimo vi-

deogame multiplayer del-

Conquests Of Camelot.

l'Atari arcade cui momen est

Gàuntlet. Bellissimo, lo dico

subito a scanso di equivoci.

Solo che credo che il genere
labirintico non sia quello più

adatto a questo tipo di con-

sole che ha lo schermo di

pochi pollici. Perciò, occhi

spassati a parte, invito all'ac-

quisto di. Gàuntlet che pote-

te anche giocare collegando

Lynx tra loro e spero che al

più presto arrivino sul serio

le promésse card di Hard

Drivin’ e di altri furibondi gio-

chi sportivi e di guida. Se-

condo i miei amici all'Atari

Italia, negli USA ne stanno

per uscire una marea. Li at-

tendo con entusiasmo.
L'ultima avventura della

Sierra è anche l'ultimo titolo

di cui ho intenzione di parlar-

vi in questo Panorama di ot-

tobre. Conquests Of Came-
lot usa il solito tool Sierra

ben conosciuto e a volte ap-

prezzato. Al centro della sto-

ria i cavalieri della tavola ro-

tonda notoriamente residenti

nella ridente contrada di Ca-

melot. da cui il nome dell'in-

terattivo. Inutile dire che sie-

te di fronte ad un'immensa
quantità di dischetti da infila-

re nel vostro hard disk e
quindi ad una proporzionale

quantità di tempo necessaria

per sbrogliare l'intricatissima

matassa simulata. Vi basti,

mentre vi accingete a ciò,

sapere che nulla del regno di

re Artù e dei suoi discutibili

cavalieri è stato trascurato.

Comprese le fattezze e gli

intrighi delle donne. Ché ri-

tratte in risoluzione 320 per

200 pixel hanno un fascino

tutto particolare. E così

chiudo.
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RISC-OS

Approfondimento
prima parte

di Massimo Miccoli

Dopo l'overview curata da Bruno
Rosati, prende il via da questo
mese la seconda parte del corso
sul R.O. (RISC-OS).

È ovvio che l'overview di Rosati è da
considerarsi propedeutica a questa
seconda parte, vi rimando quindi a
tutti i precedenti articoli

sull'argomento (MC96.98).
Noi considereremo l'overview sul

R.O. come una specie di sommario
generale di ciò che tratteremo ed
analizzeremo nei nostri futuri

appuntamenti mensili.

Senza perdere continuità di logica,

partiremo dall'introdurre in dettaglio

le SWI, ovvero le chiamate al/di

sistema. Analizzeremo in particolare

i parametri che esse coinvolgono
ogni volta che vengono chiamate in

causa e per far ciò daremo
innanzitutto un'occhiata alla struttura

dei 16 registri user del ARM.
Cercheremo ancora, quando
possibile, di eseguire l'esposizione

filologica del Programmerà
Reference Manual. Una volta vista la

struttura generale dei registri e
come essi vanno gestiti e manipolati
nell'uso della SWI (Software
Interrupt), tratteremo dell'interazione

fra le diverse SWI e
i moduli stessi che le contengono,
cercando di seguire ancora una volta

il modello «atomico» fra Kernel e
System extension modules proposto
dal PRM. Assodato ciò, passeremo
in rassegna mese per mese ogni
modulo di estensione del R.O..

ponendo l'attenzione sulle SWI in

esso contenute cercando di

evidenziare i legami che intercorrono

fra modulo sfesso e Kernel. Dopo
questa breve e necessaria
introduzione entriamo nel merito
della questione.

ARM CIP SET
Oltre all'ARM, vero cavallo da tiro di

tutta l'architettura hardware di questa
rise machine, sulla piastra madre del-

l'Archimedes trovano posto altri tre chip

che affiancano l'ARM nel suo oneroso
lavoro: il VIDC, ovvero il video controller

che oltre alla gestione del video si occu-
pa anche della gestione sonora di Ar-

chie, il chip IOC per la gestione Input/

Output, interrupt e periferiche, ed infine

il MEMC per la gestione della memoria
e l'interfacciamento fra ARM. VIDC e
IOC.

Nel nostro corso ci occuperemo ov-

viamente di detti chip. In particolare li

analizzeremo in dettaglio ogni volta che
verranno direttamente chiamati in causa
dal R.O., o per essere più precisi, dalla

relativa SWI. Per il momento, ci basti

sapere, che sia i chip che le relative

periferiche, come i floppy e le stampan-
ti, sono visti dall'ARM come semplici
locazioni di memoria. Rimandando la

trattazione dell'argomento ad un mo-
mento più propizio, cioè a quando di-

sporremo di più elementi chiarificatori a
riguardo, diamo uno sguardo all'organiz-

zazione della memoria attraverso il

MEMC.
Il R.O. usa il MEMC per mappare la

memoria fisica in 1 6 Mbyte di memoria
logica. La base di detta memoria logica

è a 32 Mbyte. Il Risc-OS, non può
direttamente indirizzare questo spazio
di memoria logica, per questo motivo
crea ad hoc. in accordo con l'ampiezza

del BUS indirizzi deWARM che è di 26
bit, uno slot di 32 Mbyte per un totale di

64 Mbyte di memoria indirizzabile attra-

verso il BUS stesso (26'2=64 Mbyte).
Questo slot di memoria, può essere
mappato attraverso il MEMC, in pagine
di memoria logica. La mappatura può
essere di tipo ONE-TO-ONE o ONE-TO-
MANY, il tutto sempre riferito alle pagi-

ne. Il R.O. può leggere e scrivere solo

pagine con Mapping ONE-TO-ONE,
mentre usa il Mapping ONE-TO-MANY
quando più applicativi vengono caricati

in ram allo stesso indirizzo (di solito

dalla locazione &8000 in su).

Affinché il processore possa all’atto

pratico servirsi della memoria, il BUS
indirizzi viene affiancato nella sua opera
dal DATA BUS, ovvero il vassoio sul

quale l'ARM preleva e poggia tutti i dati

di cui necessita.

L'ARM ha un DATA BUS di 32 bit

grazie al quale è in grado di manipolare
dati di pari ampiezza, una WORD (parola

di 32 bit). Una istruzione è contenuta in

uria intera WORD, il che significa che in

un solo ciclo l'ARM è in grado di pro-

cessare una intera istruzione, e non è

tutto. Grazie aH'implementazione del Pi-

peline in un solo ciclo, mentre un'istru-

zione viene prelevata dalla memoria,
un’altra viene decodificata ed un'altra

ancora eseguita e così a seguire. Da ciò

deriva la gestione della memoria in

WORD allineate, ovvero mappate in

memoria in celle multiple di quattro. Se
così non fosse il Pipeline non sarebbe
in grado di processare in un singolo

ciclo tre istruzioni intere. Ma torneremo
sull'argomento quando ci occuperemo
del MEMC

;
per il momento ci occorre

sapere che t'ARM lavora su dati di 32
bit di ampiezza.

LARM dispone di 27 registri interni

da 32 bit. Di questi 26 registri solo

sedici sono accessibili da parte del pro-

grammatore. ed in particolare due di

questi registri svolgono specifiche fun-

zioni: il registro R15 riservato al Pro-

gram counter. e il registro RI4. il quale
svolge la funzione di subroutine linker.

L'ARM ha quattro modi diversi di

operare, l'user mode, modo riservato

all'utente per l'esecuzione dei propri

applicativi, il Super Visor Mode (SVC)
ambiente operativo delle SWI, Interrupt

Mode (IRQ) riservato al trattamento del-

le periferiche ed in fine il Fast Interrupt

Mode, modo privilegiato per la gestione
delle periferiche.

A seconda del modo nel quale l'ARM
opera, i sedici registri user assumono
una diversa configurazione, così come
riportato in figura 1 . Sempre dipendente
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dal modo operativo è il ruolo che rive-

stono i registri R13-SVC.R13-IRQ e
R13_FIQ i quali vengono usati come
stack pointer per il salvataggio dei regi-

stri. prima di eseguire il cambiamento di

modo operativo.

Il registro R15 come già osservato rico-

pre il ruolo fondamentale di program
counter (vedi figura 2). In pratica in esso
è contenuto l'offset della successiva

istruzione da prelevare in ram. A questo

specifico scopo è riservato nel registro

R15 il field di bit che va da 2 a 25. A
questo punto il lettore più attento note-

rà una discrepanza che risiede nel fatto

che in precedenza abbiamo visto che il

BUS indirizzi dell'ARM e di 26 bit. men-
tre l'offset di fetch istruzione è allocato

in 24 bit del registro R15. Questo acca-

de per la particolare configurazione della

memoria che. come già più volte detto,

è strutturata in WORD allineate i cui

indirizzi hanno sempre i due bit più

bassi posti a zero. Per questo motivo i

due bit low non vengono considerati nel

RI5.

Oltre alla funzione di PC (Program

Counter) questo registro si occupa di

settare, attraverso i suoi due bit più

bassi (bit 1,0), il modo operativo del

processore, mentre i bit da 25 a 31

sono riservati alla memorizzazione dello

stato dei flag, ovvero a quelle particolari

condizioni che si verificano dopo aver

eseguito una qualsiasi istruzione, o nel

momento in cui si verifica un errore di

sistema.

Come vedremo in futuro appunta-

mento. l’implementazione di flag di sta-

to, permette la realizzazione di istruzioni

condizionali molto potenti, caratteristica

peculiare dell'ARM.

RISC-OS & SWI

Il modo più efficiente per accedere

alle routine di sistema del R.O., è attra-

verso l'uso delle SWI.
L’uso delle SWI rispetto all'uso delle

direttive impartite da Command Line

risulta essere molto più duttile, ed in

Figurai

Configurazione dei registri user a seconda del modo operativo dell'ARM.
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BASIC

esempio 1 (basic assembler)

MOV RO,#65 ;caricamenlo in ri) del codice ascii di A
SW1 "OS WriteC” .stampa del carattere

Questo esempio,non differisce molto dal primo esempio visto in

assembler.Tranne che per le virgolette che conchiudono la SW1.
Va sottolinealo il fatto che in basbassembler.le SW1 possono

essere chiamate solo attraverso il proprio nome.

esempio 2 (interprete basic)

SYS "OS WriteC”,65

In questo caso,le SW1 vengono invocate direttamente dal

basic usando il prefisso SYS, il quale avverte l'interprete

della presenza di una SWl-Da notare in parncalnre.il

passaggio diretto del parametro.

di memoria senza scomodare il Kernel

stesso. Per forza di cose, dobbiamo
interrompere anche questo argomento
per il momento, per riprenderlo in ma-
niera più approfondita quando ci occu-

peremo dei vettori software del Risc-

OS.

I 24 bit di identificazione

particolare permette una notevole para-

metrizzazione delle routine stesse. Ed
ancora, come avremo modo di vedere
quando tratteremo della gestione degli

sprite e di quella dei font, l’uso delle

SWI permette un accesso privilegiato

ala memoria in quanto le SWI lavorano

sotto SVC Mode.
Ogni SWI viene unicamente identificata

attraverso un campo di 24 bit (stesso

numero di bit usati dal PC). nel quale è
contenuto il numero della SWI stessa.

Detto numero in generale altro non è
che la locazione di memoria nella quale

la routine è immagazzinata. Risultando

poco efficiente da un punto di vista

mnemonico l’identificazione delle SWI
attraverso la propria locazione di memo-
ria, il R.O. provvede ad identificare le

SWI attraverso un nome, il quale risulta

essere sempre allocato in rom o in

qualsiasi modulo di estensione installa-

to in RAM che implementi SWI di si-

stema.
In pratica ogni modulo residente in

ROM. o qualsiasi modulo di estensione

caricato in RAM. altro non è che una
collezione di routine di sistema, ognuna
deHe quali richiamabile attraverso la pro-

pria SWI di identificazione. Tutte le vol-

te che l'ARM in fase di esecuzione

programma incontra una SWI. effettua

un cambio di modo operativo, passando
dal modo USER al modo SV/C forzando i

primi due bit del RI 5, riservati per l’ap-

punto al Processor Mode. Inoltre, il con-

tenuto del PC viene salvato nel registro

RI4. Una volta in SVC Mode, il proces-

sore abbandona il programma in esecu-
zione per effettuare un salto alla locazio-

ne di memoria riservata al Kernel del

R.O.. nella quale una apposita routine si

occuperà della decodifica della SWI de-
terminando quale particolare routine di

sistema è richiesta. Una volta eseguita

la routine, il registro R14 restituirà il

valore in esso contenuto al PC e il

programma riprenderà la sua esecuzio-

ne dal punto in cui era stata interrotta.

Questo meccanismo di interpretazio-

ne delle SWI non si verifica nelle gene-
ralità dei casi, ma solo nei casi in cui le

SWI invocate siano vettorizzate. In altre

parole non tutte le SWI richiedono per

la propria decodifica accesso diretto al

Kernel, o in modo specifico, l’accesso al

vettore contenuto nel Kernel alla quale

essa è indirettamente legata. Nella

maggior parte dei casi cioè quando non
abbisognarne di interpellare le routine di

base del R.O., accediamo alle SWI di-

rettamente attraverso la loro locazione

I 24 bit di identificazione delle SWI
allocano tutte le SWI di sistema nel

range di memoria che va dall'Indirizzo 0
all’indirizzo &3FFFF (16777215). Questo
slot di memoria, è a sua volta ripartito in

slot di ampiezza minore. In essi vengo-
no allocate e ripartite le SWI di sistema
a seconda delle funzioni che esse svol-

gono. Ad esempio nel range 0..&3FFFF
(262143) sono allocate le Basic Opera-
ting System Functions, stesso discorso
per i moduli device per schede hardwa-
re, le quali SWI partono dalla locazione

&40000 e cosi per tutte le SWI del

Risc-OS. Queste allocazioni in memoria
si riflettono stilla chiamata mnemonica
delle SWI, cioè quando le invochiamo
attraverso il proprio nome, a seconda
del proprio indirizzo di locazione, le di-

verse SWI presentano il prefisso OS.
WIMP. FONT e via dicendo.

I 24 bit di identificazione sono ripartiti

in field i quali determinano particolari

specifiche delle SWI stesse a seconda
della configurazione che assumono i bit

in essi posti.

II campo bit 20.23 determina il tipo di

SWI implementate nel sistema operati-

vo. Ad esempio nel Risc-OS tutti i bit

sono posti a zero mentre sotto RISC iX

il bit 23 è posto ad 1 fermo restante gli

altri.

I bit 18 e 19 sono dedicati alla specifi-
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Read Write Hcx address

• 3FFFFFF

ROM (hig) Logicai lo Phical

Address Traslator

• DMA Address

ROM (low)
generator 3600000

* Video Controller

* lnput/Output Conlrollers

3000000

Phisically Mapped RAM

2000000

logicai Mapped RAM

0000000

Nello specchietto, e' riportata la mappatura della memoria
di ArchieXe zone asteriscate.possono essere utilizzate solo

nei modi SVCJRQ c F1Q.

ca del software attualmente residente

implementante SWI. Ad esempio, l'O-

perating System che implementa le

SWI con prefisso OS (
OS-Word

,

OS-WriteC ecc.) ha entrambi i bit posti

a zero, mentre le SWI implementate nel

Operating System Extension Module
hanno il bit 19 settato ad 1 ed il 18 a 0.

Il bit 17 o come riporta il PRM bit X
viene usato per il trattamento degli erro-

ri in esecuzione SWI, cosa che vedremo
in dettaglio quando ci occuperemo del

trattamento degli errori.

Il field 6.. 16 contiene la locazione di

memoria a partire dalla quale saranno

allocate consecutivamente 64 SWI.
Questo field di bit è di -fondamentale

importanza per la creazione di moduli di

estensione rilocabili.

I bit 0..5 identificano un gruppo di

SWI in un unico blocco di memoria.

In genere per usare le SWI, non oc-

corre conoscere tutti i dettagli tecnici

che abbiamo visto fino a questo punto,

anche perché ogni volta che ad esem-

pio usiamo una SWI tutte le situazioni

che si verificano, come cambiamento
operativo del processore, salti a locazio-

ni di memoria e via dicendo, vengono
eseguite in back-ground senza coinvol-

gere l'user. D'altra parte tali conoscen-
ze tecniche se pur barbose per i più

incalliti smanettoni, diventano assoluta-

mente necessarie quando vogliamo
estendere il sistema operativo crean-
doci delle SWI personali ad hoc.

I parametri IN/OUT

Tutte le SWI possono essere consi-

derate come funzioni le quali una volta

passati loro gli opportuni parametri ritor-

nano valori. Per fornire parametri alle

SWI dobbiamo servirci (ovviamente) dei

16 registri user deWARM.
In generale non tutti i 16 registri

vengono usati. Quando invochiamo l'e-

secuzione di una SWI al massimo ven-
gono usati 7 dei registri disponibili. Nel-

la maggior parte dei casi il primo para-

Bit 31 Bit o

Locazione 0

Locazione 4

locazione 8

locazione 12

Strutturazione della memoria in Word allineate.

Byte 7

Byte 1

1

Byte 2

Byte 6

Byte 10

Byte 14

Byte 1

Byte 5

Byte 9

Byte 13

(Word 0)

(Word 1)

(Word 2)

(Word 3)

metro in ingresso viene fornito attraver-

so il registro RO, il secondo tramite R2
e cosi via.

Non sempre i 32 bit dei registri sono
sufficienti a passare dati alle SWI. In

particolare una stringa di caratteri facil-

mente supera l'ampiezza di un registro;

10 stesso accade se il parametro da
passare è un numero che nella sua
rappresentazione eccede i 32 bit del

registro. In entrambi i casi il parametro
passato è un puntatore alla locazione di

memoria che contiene la stringa o il

dato numerico ed ancora vedremo in

seguito, soprattutto quando tratteremo

le routine del WINDOW-MANAGER per

la cui gestione sono richiesti addirittura

blocchi di dati, che anche in questo

caso verranno passati alla relativa SWI o
routine, attraverso un registro conte-

nente il puntatore alla locazione di me-
moria in cui tale blocco è immagazzi-

nato.

La pratica

Fin qua ci siamo occupati della teoria,

ora cercheremo di vedere qualche appli-

cazione pratica dell’uso delle SWI. Per il

momento non ci preoccuperemo molto
delle SWI usate negli esempi anche se

su di esse c'è ben poco da dire in

quanto sono state scelte quelle più

semplici dal punto di vista didattico.

Infatti tutte le SWI riportate nei piccoli

listati di questo mese, prendono un solo

registro in ingresso. D'altro canto, quel-

lo che soprattutto ci preme in questo

primo appuntamento è rivolgere la no-

stra attenzione sulla sintassi da seguire

nell’uso delle SWI in quanto non sono
ammesse libertà di nessun genere. So-

prattutto quando le digitiamo attraverso

11 loro nome devono essere scrupolosa-

mente rispettati tutti gli spazi, le maiu-

scole, le minuscole e il classico trattino

_ che divide il prefisso dalla funzione.

Le SWI possono essere usate con qual-

siasi linguaggio di programmazione di-

sponibile per Archie. Ovviamente a se-

conda del linguaggio, la sintassi da se-

guire assume morfologie diverse.

Nei piccoli esempi che accompagna-
no l'articolo è usata la SWI OS-WriteC.

la quale provvede ad inviare su tutti i

canali correntemente attivi, il carattere

corrispondente al codice ASCII passato-

gli attraverso il registro RO.
Bene, il nostro primo appuntamento

termina qui. Spero di non avervi annoia-

to fin da questa prima puntata, il che
sarebbe un bel guaio vista la mole di

lavoro che ci aspetta in futuro e che
questo primo articolo non è altro che
una piccola introduzione al Risc-OS.
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d: Raffaello De Masi

Claris Cad

A quila non capit muscas», di-

cevano i latini, e per la pre-

cisione Suetonio, che dei
vizi umani doveva essere buon conosci-

tore. L'aquila non capisce le ragioni del-

le mosche tradurremmo letteralmente

noi. Vale a dire, in altre parole che chi

ha di più ben difficilmente riuscirebbe a
capire le difficoltà di chi invece nell'oro

non naviga e, di conseguenza, non ha a
disposizione tutto quello di cui ha bi-

sogno.
Facciamo un esempio; alla sua com-

parsa il Mac non aveva certo molto
software a disposizione; già bastava
giocherellare un poco con MacWriter e
il vecchio Paint (che addirittura giravano

su macchine con I28K, che tra l'altro

dovevano contenere anche il sistema
operativo) per sentirsi su un altro piane-

ta e snobbare i comuni mortali che
ancora si dibattevano nelle pastoie di un
Wordstar non certo facile da usare o di

fogli elettronici troppo vicini al leggen-

dario VisiCalc per essere davvero mo-
derni.

Allora eravamo aquile in mezzo alle

mosche, e cosi è sempre stato, almeno
dal punto di vista della facilità d'uso
delle applicazioni; man mano che il diva-

rio diminuiva, tenevamo le distanze dal-

le mosche grazie a splendidi pacchetti,

tra cui primeggiavano quelli di grafica

(poteva non essere così?); si passava
quindi dal primigenio MacDraw (che co-
munque ha tenuto il mercato per lun-

ghissimo tempo) agli integrati di grafica

pittorica e geometrica come Canvas.
SuperPaint, Draw it again Sam, e così

via! Giunti alla frontiera di questi pac-
chetti si ritornò alla specializzazione più
pura, con capolavori come Power Draw,
Dreams, e la naturale (e completa) evo-

luzione di Draw, con la sua versione II,

di cui abbiamo parlato qualche mese fa.

Poco dopo l'apparizione di II, appun-
to, Claris annunciò e poco dopo presen-
tò sul mercato un package compieta-
mente nuovo, che sulla carta annuncia-

va potenzialità sorprendenti, tanto da far

impallidire lo stesso Power Draw (oggi

giunto però alla release III, che ha rista-

bilito del tutto l'equilibrio delle forze in

gioco) e da far sembrare Draw II, che
pure ha muscoli da vendere, come un

vestito che. improvvisamente, ci si ritro-

va stretto di spalle.

E davvero, dando anche una semplice
occhiata d'apertura a questo pacchetto,
ci si ritrova a chiederci some sia stato
possibile fare un tal salto di prestazioni

e qualità dal fratello Draw II, che pure
quando provammo definimmo come
uno dei migliori guerrieri in campo! Ma
la cosa che davvero sbalordisce è stata

quella di vedere che questa cura ricosti-

tuente è stata ottenuta senza alcun
sacrificio all'interfaccia Macintosh; in al-

tri termini chi usa Draw II non avrà

alcuna difficoltà a passare a Cad. e le

sue conoscenze, ancorché approfondi-

te, potranno essere utilizzate come pun-
to di partenza per scalare le caratteristi-

che ben più estese di questo pacchetto.

Ma di questo diremo tra poco!

Il pacchetto

La classica confezione Claris, dal de-
sign accurato e semplice, comprende il

software, rappresentato dal programma
principale, di oltre 1 mega di stazza, e
da una serie di librerie-setup-opziòni che
raddoppiano quasi il volume totale.

Il contenuto del package è così com-
posto:
• il set di dischetti di programma e
utility;

• un dischetto tutorial, contenente la

solita visita guidata;

• la guida all'utente;

• un videonastro di tutorial;

• un volume di corredo al tutorial;

• le schede di garanzia, di riferimento,

e una serie di fogli volanti di vario

genere che sono completati dal solito

read-me dell'ultima ora.

Il software è rappresentato da:
• l'applicazione principale Claris Cad;
• una serie di risorse finalizzate all'uso

di un'ampia varietà di plotter;

• una serie di esempi, da usare nella

visita guidata;

• una serie di documenti includenti i

formati di disegno dei cinque standard

di disegno maneggiati da Cad;
• un esempio di documento di libreria.

La configurazione minima per poter
far girare il programma è rappresentata

da un Plus (almeno 1 mega di memoria
centrale). Cad non gira sui 512 sempli-

cemente espansi nella memoria (ma
ormai ce ne saranno ancora in giro?), e,

per l'ingombro del programma, abbiso-
gna di un hard-disk (per la verità, sareb-

be possibile fare a meno di questo con i

nuovi drive da 1.4. ma ormai chi non
dispone più di un minimo di HD) e di un
System della versione 6. Ciononostante
effettivamente il minimo compatibile

con la pazienza dell'utente è un SE,
anche se un uso professionale dovrà
prevedere l'uso del processore 68030.
un video a colori, e almeno due mega di

memoria per maneggiare documenti di

La window di help del
programma, che
riporla anche lutto lo

informazioni relative al

documento corrente.
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una certa grandezza o per lavorare sotto

Multifinder. Una laser o, meglio un plot-

ter fino al formato AO rappresenta infine

il meglio di una configurazione ideale,

anche se non guasterebbe una bella

stampante termica a colori, come se ne
cominciano a vedere in giro, anche a

prezzo non proprio astronomico.

Usando Claris Cad

Il manuale si apre con una breve ma
significativa avvertenza agli utenti di

Draw II che si ritroveranno (vengono
avvisati) in una eccellente posizione in

quanto, come avevamo già detto, Cad
incorpora tutte le caratteristiche di II.

Ma la somiglianza è solo esteriore; gli

utenti di Draw II si preparino ad affron-

tare lo studio (tutt'altro che spiacevole)

di nuovi e più efficienti tool. Si consideri

infatti, a titolo di esempio solo questo;

invece dei già noti 9 tool presenti nella

palette di Draw, Cad ne possiede 25;

ma solo formalmente sono il triplo; la

particolare filosofia di utilizzo di questi

tool fa in modo che, in pratica, siano

disponibili alcune centinaia di attrezzi

diversi tra di loro, tra cui, comunque, è
estremamente facile muoversi.

Cad fornisce tutti i mezzi per disegna-

re, ricostruire, modificare tratti e linee,

poligoni regolari, cerchi, anche concen-
trici, curve raccordate, e linee, anche
parallele ad altre già tracciate. Il tutto

non solo attraverso il mouse, ma anche,
novità portata al massimo grado di per-

fezione, mediante un'opportuna finestra

di dimensionamento che calcola e mo-
stra in tempo reale i valori dimensionali

e di orientamento dell'elemento su cui

si sta lavorando, incluso i valori di tolle-

ranza, in un'ampia varietà di stili.

Prima però di partire nell'esplorazione

di Claris Cad occorre avere ben chiari

(come fatto rigorosamente notare dal

manuale) gli scopi e le funzionalità delle

tre famiglie principali di oggetti cui ge-

neralmente si accede per il disegno; i

tool, i metodi e i modificatori; per ora

diremo semplicemente che i tool per-

mettono di disegnare oggetti sullo

schermo, i metodi individuano i sistemi

d'uso e le tipologie di funzionamento
dei tool, e i modificatori permettono di

posizionare in maniera appropriata gli

oggetti l'uno rispetto all’altro, e di ese-

guire certe funzioni geometriche. Ma
avremo modo di parlare ancora molto di

ciò in seguito.

I tool e la tecnica di base
del disegno

La selezione dei tool segue lo stan-

dard già visto in Draw; anche qui una
selezione semplice è temporanea, men-

Claris Cad

Costruttore:

Claris Corporation Ine.

440 Clyde Ave.
Mountain View
CA 94042
Tel. (4151 960-1500
Versione 1.0v2
Distributore per l'Italia:

Elcom
C.so Italia 149, 3417 Gorizia

Tel. <0481) 520343
Prezzo L. 1.580.000 + IVA (19%)

tre un doppio click la rende permanen-
te. Il principio generale d'uso è che.
nella generalità dei casi, viene selezio-

nato il tool di disegno, poi viene scelto il

metodo e infine il modificatore. C'è da
tener conto che numerosi tool (eviden-

ziati da una piccola freccia sull'icona

stessa), sono articolati secondo la tecni-

ca del pop-up menu, vale a dire che è
possibile, nell'ambito dello stesso tool,

eseguire una scelta di opzioni. Infine i

modificatori possono essere regolati se-

condo una serie di preferenze che ren-

de la loro azione, molto, mediamente o
poco sensibile alla presenza e alle carat-

teristiche degli elementi già presenti sul

disegno.

Al contrario della maggior parte dei
concorrenti Claris Cad possiede una se-
rie numerosa di sistemi di tracciamento
degli oggetti; ad esempio, un cerchio
può essere tracciato specificando tre

punti attraverso cui deve passare, due
punti che rappresentano gli estremi del

diametro, un punto e un valore numeri-
co, che corrispondono al centro e al

raggio. I cinque differenti ambienti di

disegno (DIN, ISO, BS-308, ANSI, JIS)

coprono quasi tutte le esigenze di stan-

Ancora la window di

Tmeslrine di «infoi- e
*dimensioni» che si

automaticamente a
seconda dell'oggetto

selezionato: si noti, a
sinistra, in fondo alla
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il setup dei righelli o dei retini, simile a quello presento in Draw II; alcuni rotini

sono convertiti automaticamente, su stampanti laser, dall'interprete Post-
Script.

dard professionali, e. in caso di specifi-

che divePse è possibile customizzare
uno standard esistente o crearne uno
nuovo. Il tutto è pilotato e monitorato
da una serie di finestre finalizzate, come
quelle che gestiscono tutte le informa-

zioni circa l'oggetto tracciato, o quelle

ancora che permettono una serie di

controlli di riduzione o ingrandimenti su
una determinata area di selezione del

disegno stesso. Ma non basta; andando
a braccio vediamo come sia possibile

duplicare gruppi di oggetti specificando

anche la loro disposizione relativa che
può essere lungo una linea orizzontale,

verticale, obliqua o addirittura arcifor-

me; e su singoli elementi o su blocchi

di essi è possibile eseguire separazioni,

riunioni, compressioni, fino ad arrivare

all'editing degli elementi costitutivi di un
elemento (es. poligono, che può essere
scomposto nei suoi lati, che possono
essere-poi separati, mozzati, riposizio-

nati come elementi singolari).

All’apertura la finestra di Cad non
mostra grandi differenze con altre già

abbondantemente viste; soliti sizing

box. serali bar, righelli, ecc.; si notano,
però, due piccole differenze; la palette,

piuttosto affollata di tool (25 presenze,

ma alcune sono dotate di menu gerar-

chico), e, in basso, proprio sulla barra di

scorrimento orizzontale, una serie di

box, evidenziami alcune dimensioni; a

sinistra, in basso, ci sono i box di zoom,
simili a quelli di Draw, ma con una
presenza in più.

Passiamo alle nozioni di base della

tecnica di disegno; Cad permette di

adottare diverse tecniche di tracciamen-

to, come abbiamo evidenziato in prece-

denza a proposito del cerchio. Ma la

vera differenza è data dai modificatori,

in numero di otto, che, per la precisio-

ne, vengono detti modificatori posizio-

nali, modificatori che forniscono, innan-

zitutto, il vantaggio di individuare in ma-
niera assolutamente precisa i punti si-

gnificativi del disegno. Ad esempio, per
collegare una linea con il punto finale di

un'altra linea basta scegliere il modifica-

tore cosiddetto di end-point e la linea

che stiamo tracciando si collegherà
automaticamente con l'estremo di quel-
la già esistente; ma il vantaggio sta nel

fatto che non è richiesto neppure un
grande sforzo per «agganciare» l'estre-

mo stesso; basta accostarsi all'estremo

desiderato ed il programma esegue per
voi l’aggancio. Ma non è ancora tutto;

come dicevamo già prima, in aggiunta ai

modificatori posizionali per individuare i

punti di disegno, è possibile specificare

locazioni, coordinate, angoli, distanze e
lunghezze battendo informazioni nume-
riche nella barra di locazione di cui ab-
biamo parlato precedentemente; in es-

sa una serie di dati, relativi ai valori

precedentemente nominati, che si riferi-

scono alle varie azioni del puntatore in

relazione al disegno, alla sezione o al

riposizionamento degli oggetti stessi;

cosi avremo le coordinate X e Y dell'hot

point del cursore, la distanza orizzontale

e verticale dall'ultimo punto specificato,

l'angolo di rotazione (o comunque, quel-
lo con l'orizzontale), la lunghezza e la

distanza (sempre dall'ultimo punto spe-
cificato). Inoltre la stessa barra si modi-
fica adeguatamente quando si stanno
eseguendo operazioni o si stanno dise-

gnando oggetti particolari, come, ad
esempio, un poligono (nel qual caso
viene mostrato il numero dei lati stessi).

Appositi modificatori agiscono, inoltre

su certe particolari forme geometriche,
consentendo di tracciare perpendicolari

o parallele a poligoni od oggetti, tangen-
ti a cerchi e archi, figure concentriche
ecc. Infine cinque modificatori particola-

ri consentono di agire sull'oggetto per
alterare la sua grandezza o forma, e
cambiare la sua posizione.
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penna: si notino ì

prosct relativi a certa

simbologia tecnica.

Le operazioni principali eseguite da
questi modificatori sono l'ingrandimen-

to e la riduzione, il ritaglio, la modifica
della forma, la rotazione e il rovescia-

mento. Inoltre attraverso una semplice
tecnica, è possibile costruire lucidi so-
vrapponibili, che risultano molto utili nel

disegno tecnico di una certa qualità.

Il manuale d'istruzioni

Il manuale d'istruzioni è particolar-

mente ricco di chiarimenti e esempi
sull'utilizzazione dei tool descritti. Per la

verità, come d'altro canto d'uso in quasi
tutto il materiale proveniente dagli Sta-

tes, non viene dato nulla per scontato e
anche le più semplici tecniche vengono
minuziosamente descritte a fondo. Mol-
te. per la verità, sono quelle già note;
raggruppare e dividere oggetti, riposizio-

nare e sovrapporre gli uni agli altri,

scegliere tratto, pattern, spessore e tipo

di linea, battere del testo, tracciare linee

e rettangoli, arrotondati e non, è del

tutto aderente alla ben nota interfaccia

Mac. Ma appena si supera il momento
iniziale e si va a studiare di fino il tool

che si sta usando, si vede come ogni
componente della tavolozza possieda
un suo submondo da esplorare. Tanto
per capirci, e per usare l'esempio più

banale, accanto alla ben nota tecnica

del trascinamento per tracciare una li-

nea da un punto ad un altro punto, si

affianca quella di tracciamento della me-
tà della linea stessa, o quella di traccia-

re, ancora, una linea che va dal centro
della periferia. Una linea può avere tratti

diversi e personalizzabili, ma anche end-
mark raffinati (ce ne sono sei precosti-

tuiti), e un rettangolo, un rettangolo
arrotondato, una elisse, un cerchio, un
arco, e, in teoria, qualunque oggetto
possono essere tracciati sia con la solita

tecnica, sia specificando i punti caratte-

ristici. Ancora, le linee a mano libera

possono essere tracciate tal quali, o

adottando la tecnica delle curve raccor-

date. tanto cara ai programmi che poi

riversano in PostScript. In questo caso,

proprio adottando il principio dell'input

numerico, è possibile specificare (o

semplicemente cliccare) i punti «pilota»

della curva stessa perché il programma
si incarichi di eseguire quanto gli si

chiede. Come ben si sa, infatti, una
curva raccordata è una curva destinata a

passare per certi punti specifici del pia-

no. Occorre specificare almeno quattro

punti del piano stesso destinati a «pilo-

tare» la curva, in base ai quali Claris Cad
disegna il tracciato usando la tecnica di

approssimazione polinomiale cubica co-

siddetta B-spline (spline, in inglese è il

tracciacurve flessibile ben noto in grafi-

ca tecnica e non). La tecnica completa
di tracciamento e uso delle curve rac-

cordate è pubblicata in D. Foleye e A.

Von Dam, «Fundamental of interactive

computer Graphics»; non è certo possi-

bile descriverne qui gli usi particolari.

Nel caso più semplice, per tracciare

una curva, posizioneremo il cursore sul

primo punto, cliccando, poi passeremo
al secondo cliccando ancora e così via;

un doppio click segnerà il termine della

curva stessa. A questo punto interviene

Cad, che traccia la linea e seleziona il

profilo, mostrando le maniglie già note

per averle viste in tante applicazioni, da

Quark X-Press a FreeHand, a lllustrator,

e cosi via. I comandi «Reshape» e
«Smooth» permettono di modificare, ar-

rotondare, aggiungere o rimuovere ma-
niglie.

Non è certo possibile fermarsi sulle

singole caratteristiche dei tool a disposi-

zione in un articolo come questo, né è

possibile e comunque è inutile riassu-

mere un manuale d'istruzioni a dir poco
monumentale, ma comunque chiaro da
leggere e facile da capire. Ci interessa
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La manipolazione dei

foni, anche questa già

invece dare una occhiata a certe tecni-

che di input, piuttosto perfezionate, ca-

ratteristiche dei CAD in genere e di

questo in particolare; una delle più prati-

che è quella dei tre e quattro punti (a

seconda della figura da tracciare). Vedia-

mo in particolare di cosa si tratta.

Per tracciare un rettangolo con la

tecnica ben nota in altri programmi di

grafica, siamo stati abituati a cliccare in

un vertice e a «trascinare» in quello

opposto. Esiste però qualcosa di me-
glio. come vedremo.

Occorre, inizialmente, scegliere, dalla

tavolozza e dal relativo pop-up menu, il

tool specifico per, il metodo dei tre

punti. Dopo di che si posiziona il punta-

tore su punto di partenza, poi su quello

di arrivo, poi. ancora, sulla distanza.

Ecco individuato il rettangolo nei tre

punti caratteristici (estremi di un lato e
distanza del lato parallelo da questo).

La stessa tecnica, con le opportune

modifiche, può essere utilizzata per

tracciare triangoli, punti quotati, svilup-

po di disegni dimensionati, anche con i

valori numerici accatastati, evidenziazio-

ne di valori angolari (in questo caso
occorre adottare il metodo dei quattro

punti, del tutto analogo a quello prece-

dente), e di quelli caratteristici (diame-

tro, raggio, coordinate del centro) di

cerchi ed elissi. Ma, ancora più interes-

sante è l'uso dei modificatori posizio-

nali.

/ modificatori posizionali

Lo scopo di questi modificatori è di

localizzare in maniera facile e precisa

particolari punti dell'area di disegno.

Tanto per capirci, facciamo un esem-
pio: per tracciare due segmenti con un
vertice in comune, la tecnica è quella di

tracciare il primo e successivamente il

secondo partendo da un vertice di que-

sto. Questa tecnica presentava alcuni

difetti non facilmente ovviabili; il più

fastidioso era quello dell’aggancio dei

due punti in comune, non sempre age-

vole, che comportava, spesso l'uso del-

la griglia, cosa non sempre desiderabile,

o il passaggio a ingrandimenti superiori.

Con Claris Cad tutto ciò è superfluo;

basta porre il puntatore in prossimità

dell'estremo desiderato e l'aggancio è
automatico e immediato.

Il principio è sempre lo stesso, quello

cioè che anima un po' tutta la filosofia

Claris Cad; quello della adozione di un
tool, di un metodo e di un modificatore,

eventualmente, se desiderato, ese-
guendo un aggiustaggio della sensibilità

del «coordinatore». I modificatori, come
avevamo già detto, sono otto; c'è quel-

lo cosiddetto libero (any-point) che per-

mette la più assoluta libertà di movi-
mento. subordinato ovviamente alla

sensibilità e alla presenza della griglia. È
l'opzione di default, che è selezionata

all'apertura di un nuovo documento e
che si riseleziona automaticamente do-

po l'uso di un altro modificatore. Segue
l'endpoint modifier, che collega l'ogget-

to che si sta disegnando con il punto
finale più prossimo di un altro oggetto.

C'è poi il center modifier, che ese-
gue la stessa operazione, ma con il

centro dell'oggetto avvicinato e l'inter-

section modifier che unisce l'oggetto

che si sta disegnando con il punto in

cui si intersecano altri due oggetti (l'op-

zione è utilizzabile più volte, ove mai si

desiderasse intersecare in uno stesso
punto diversi oggetti disegnati uno do-
po l'altro: l'opzione è utilizzabile con
qualunque forma geometrica tranne,

ovviamente, con le curve disegnate a

mano libera o raccordate).

Una opzione estremamente interes-

sante è la cosiddetta intersezione invisi-

bile. È il caso di due segmenti non
paralleli, e non aventi alcun punto in

comune: il punto di riferimento del mo-
dificatore, in questo caso è rappresenta-

to dall'intersezione ideale rappresentata
dall'ipotetico prolungamento dei due
segmenti stessi. In questo caso, però,

la procedura d'uso è un poco diversa;

occorre selezionare prima i due seg-
menti su cui si intende lavorare, poi il

modificatore, e infine tracciare l'oggetto

che dovrà «confluire» nella intersezione

ideale dei due tratti precedenti.

Un modificatore di uso più generale è
il cosiddetto point-on, in base al quale è
possibile collegare un oggetto con qual-

siasi punto di uno precedente; può es-

sere utile per uno svariato numero di

operazioni, come, per esempio collega-

re una linea a un vertice di un poligono;

ma questa operazione può essere gui-
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data con maggiore destrezza e facilità

usando il «corner modifier» dall'uso ab-,

bastanza intuitivo. Ma il più strabiliante

di tutti è sicuramente il percent-modifier

che permette di collegare quanto stia-

mo tracciando a un oggetto specifican-

do la distanza, in percentuale, da un suo
elemento discreto (es. un vertice o un
estremo). Si tratta di una opzione dav-

vero estremamente utile, che nelle ope-
razioni di Cad meccanico si rivela di

grande aiuto in quanto evita l'uso, sem-
pre incerto del mouse come posiziona-

tore.

Tre modificatori sono cosiddetti geo-
metrici, con essi è possibile, nell'ordine,

tracciare una perpendicolare e una pa-

rallela a una linea già esistente, e, anco-
ra, tracciare una tangente ad un cer-

chio; in quest'ultimo caso è impressio-

nante guardare come, muovendo il

mouse, il programma si adatti al cerchio

stesso tracciando la tangente, cosa che
lascia immaginare solo in parte il grande
lavorio del programma alle spalle che.

tra calcolo delle coordinate e degli ele-

menti caratteristici della tangente, can-

cellazione della linea già tracciata, refre-

shing dello schermo e ritracciamento

della nuova linea, non sta certo con le

mani in mano; il tutto poi con una
velocità, anche su un semplice SE, tale

da far figurare il tutto in tempo reale,

senza le penose attese cui ci avevano
abituato peraltro programmi anche di un

certo nome.

Le window di complemento

Lasciando adesso la tavolozza (che

peraltro meriterebbe ben altro approfon-

dimento), e passiamo all'analisi di alcu-

ne finestre di complemento che aumen-
tano in maniera notevole la già elevata

potenzialità del programma; due sono
quelle principali e ne vedremo breve-

mente le caratteristiche di seguito.

La prima, la Info Window. è forse la

più interessante, utile e potente. Essa,

articolata proprio come una normale fi-

nestra, con tanto di dose box, mostra
automaticamente tutte le caratteristiche

e i parametri dell'oggetto disegnato; a

seconda del tipo di questo le informa-

zioni sono rappresentate da coordinate

(nella misura e nella scala scelta in

default) dei punti caratteristici (estremi

o vertici), lunghezze, azimut, coordinate

del baricentro, ecc. Ma la vera potenza
del programma, che lo rende unico (co-

me l'amaretto) è rappresentata dal fatto

che tutti i valori sono cliccabili e modifi-

cabili, con modifiche che interverranno

direttamente sulla figura. Questo è di

estrema utilità in quanto si può guidare

da tastiera la costruzione e la modifica

dei diversi pezzi e delle diverse parti,

superando, ancora una volta, l'uso del

mouse. Non mancano poi alcune infor-

mazioni più generali, come ad esempio
area, perimetro, circonferenza e cosi

via. Questo unito alla possibilità di

zoom, che può essere generico o pilota-

to su un'area circoscritta, consente di

ottenere risultati, in termini di traccia-

mento di figure, estremamente sofisti-

cati; se poi si aggiunge la possibilità di

costruzione di «layer» lucidi che si so-

vrappongono automaticamente alla figu-

ra già costruita, e che contengono infor-

mazioni customizzate, si vede come un
disegnatore anche di oggetti complessi,

non abbia davvero nulla da rimpiangere

al più attrezzato tavolo da disegno.

Un'altra finestra molto interessante è
quella relativa alle dimensioni, che è
finalizzata invece alla dimensione globa-

le dell'oggetto; essa si applica anche ai

blocchi di testo e alle figure composte.

La cosa è particolarmente utile quan-

do si traccia un disegno quotato, in

quanto consente di inserire certe nota-

zioni particolari, come frecce interne,

testo centrato o chiuso in un riquadro,

presenza di valori di tolleranza, tipo di

misura e sue unità decimali, ecc.

Abbiamo tralasciato del tutto di parla-

re di caratteristiche più ordinarie (si fa

per dire!), come la scelta di pattern, di

linee e di spessori. Ma anche qui Claris

Cad si distingue; così abbiamo una se-

rie di pattern a disposizione finalizzati

alla rappresentazione simbolica di mate-
riali diversi (acciaio, alluminio, bronzo e
così via). Come se non bastasse tali

opzioni sono customizzabili e il pattern

del tutto individualizzabile nelle sue par-

ti. Tanto per intenderci, un rettangolo

campito con un tratteggio può essere
scomposto nelle sue parti ed è possibi-

le eliminare non solo uno o più lati, ma
uno o più tratti del pattern che valgono

MCmicrocomputer n. 100 -ottobre 1990 259



MACINTOSH

Mac Notizie

A proposito dell'integrazione

tra Mac e le macchine di livello superiore.come unità individuali e singolarmente

manipolabili con tutti i tool precedente-

mente descritti.

Ma mi sono accorto, come al solito,

di essermi lasciato prendere la mano.
Dirò solo, per concludere che l'output è
possibile sia sulla Imagewriter, sia laser

o. ancora meglio, specie per disegni

eccedenti il talora frustrante formato
A4, su plotter fino al formato AO (il

foglio massimo gestito è di oltre sei

metri quadrati (ben 130 fogli A4)). Di più

non è proprio il caso di dire; le figure

allegate sono certo ben più eloquenti!

Conclusioni

Quando, qualche puntata fa, parlam-

mo di Draw II dicemmo che il salto di

qualità rispetto alla versione precedente
era stato tale da far meritare, al nuovo
pacchetto un diverso nome. Cad è inter-

venuto oggi e ha messo nell'angolo il

pur potente Draw; ma sicuramente il

paragone è improponibile, visto che il

primo è un prodotto multipurpose, e il

secondo è un tool tecnico estremamen-
te specializzato ed efficiente, che va

studiato a fondo per potergli far sprizza-

re tutta la potenza di cui è capace.
Qualche difetto, inutile dirlo, l'abbia-

mo notato, ma si tratta di peccati venia-

li; il più fastidioso (e forse l'unico signifi-

cativo) è quello che zoomando in out,

già al 50% il testo non è più rimpiccioli-

to in proporzione con le figure; si tratta

di qualcosa di davvero fastidioso, come
dicevamo, solo se nel disegno si fa uso
di riquadri di testo di una certa dimen-
sione. Inoltre il programma ha una ele-

vata idiosincrasia con numerosi INIT,

per cui occorre prima del suo lancio

disattivarli, o rinunciarci (gli stessi pro-

blemi li abbiamo trovati in Draw II).

A questo punto ci si chiede veramen-
te dove intendiamo arrivare. La concor-
renza si è fatta agguerrita ed è pronta a

sferrare il suo attacco (sull'ultimo nume-
ro di una rivista americana dedicata al

Cad si contano ben 27 pacchetti di uso
generale e dalle caratteristiche simili a

Claris Cad); ma riusciremo mai a impa-
rare tutto prima di vederci proporre la

nuova versione o l'upgrade?

Claris Cad è già uno dei prodotti mi-
gliori attualmente disponibili sul merca-
to; e al momento di consegnare l'artico-

lo in redazione (fine agosto) già si parla

della versione 2, che pare sia stata

distribuita in beta-version e che sarà

'disponibile per i primi mesi dell'anno

prossimo (o forse ancora prima). Si pre-

annuncia un raddoppio delle funzioni, di

cui numerose intelligenti; staremo a ve-

dere, anzi, a disegnare!

Oggi, negli USA, il mercato della con-

nessione tra Mac e mainframe è tanto

ampio da superare il numero di 50.000
prodotti l'anno e si prevede che il valore

possa triplicare nel 1992. In particolare

Apple ha orientato parte della sua ricer-

ca verso la connessione delle sue mac-
chine con Digital. Questa scelta parziale

è stata motivata da James O'Gara, di-

rettore dell'Apple Integrate Systems
Group per lasciare ampio spazio (politica

già usata in passato) agli sviluppatori

indipendenti. Ciononostante, proprio in

virtù dell'elevata domanda di prodotti di

integrazione che, negli ultimi nove me-
si, si è verificata, Apple ha garantito un
supporto diretto per i servizi di integra-

zione ad almeno una trentina di compa-
gnie. Si è trattato di un grosso impegno,
anche in termini finanziari, che ha avuto
come base una serie di lavori sperimen-
tali su un progetto di integrazione (cui

ha collaborato anche la CSX Transporta-

tion Ine di JacksonVille) di una rete che
aveva come workstation dei Mac colle-

gati a un network di VAX Digital, inter-

connessi da una rete telefonica proget-

tata dalla AT&T.
Il secondo grande impegno portato

avanti dalla Apple è partito nel gennaio

1988, nel momento in cui Apple e Digi-

tal raggiunsero un accordo per lo svilup-

po di prodotti che consentissero un
collegamento diretto di Mac con net-

work Digital, tenendo conto che stime
attendibili, eseguite dalla stessa Digital,

rivelavano che almeno il 14% delle peri-

feriche collegate con i VAX erano Ma-
cintosh.

I risultati non si fecero attendere; a

distanza di otto mesi dalla stipula del-

l'accordo apparvero sul mercato due
prodotti di questo sforzo congiunto.

LanWorks. un programma per Mac che
consente di collegare come server Mac,
e che permette di collegare direttamen-

te questi ad un network DecNet, anche
con modalità locai area. La connessione
permette inoltre numerosi servizi com-
plementari, come condivisione di me-
morie di massa, file (ivi compresi data-

base costruiti con uno dei due sistemi)

e periferiche di stampa; inoltre Mac
beneficia dell'accesso alla rete di posta
elettronica AII-ln-1 , il sistema di automa-
zione ufficio di Mac.

II secondo prodotto della collaborazio-

ne Apple-Digital è il pacchetto SQL-
Services dedicato al Mac. È possibile

attraverso questo la integrazione di ap-

plicazioni Mac con basi di dati prodotte

da pacchetti del tipo RDB Digital o DB2
IBM.

Comunque, Apple ha lasciato l’impe-

gno della presentazione e della distribu-

zione di questi prodotti alla Digital, giu-

stificando la decisione con la necessità

di disporre una rete di assistenza (nella

fetta di mercato) che essa non ha.

Sempre nel campo della integrazione

tra Mac e VAX si è mossa anche la

Polaroid Corp. che ha tra l'altro costruito

un sistema di scambio diretto di dati

attraverso HyperCard, utilizzando uno.

dei più potenti tool di sviluppo da poco
immesso sul mercato dalla Apple, il

Data Access Language, formalmente
detto CL/1.

Più recentemente Apple ha stretto un
altro accordo con la Peat Marwick Main
Co.; con la partecipazione finanziaria

della Apple, Marwick ha creato la Excu-

tive Information Services (EXIS), che
commercializza, dal luglio di quest'anno.

MACDDS, un sistema decisionale basa-

to su Mac. mentre un altro pacchetto
dalle specifiche caratteristiche di gestio-

ne dell'integrazione, sarà disponibile per

l'anno prossimo.
Ancora, Apple collabora con la SHL

System House Ine. — Ottawa, per la

realizzazione di un progetto per conto
della AMEX Life Insurance, di San Rafa-

el, California. Questa compagnia ha in

animo di sostituire la sua rete di

mainframe IBM con una rete costituita

da VAX 6220 e server Mac Ilei, capaci di

scambiare dati tra applicazioni Hyper-
Card e database Horacle.

Accanto alle collaborazioni dirette di

Apple esistono prodotti di notevole rilie-

vo. prodotti da terzi. Nel 1989 si è
creato un gruppo di progettazione IS

finalizzato ancora, a iniziative di integra-

zione. Esso ha dato origine al Managing
Apple Computers in Information Sy-
stems (MACIS), che ha come compito
principale l'assistenza ad organizzazioni

che desiderano utilizzare Mac in proget-

ti di integrazione e realizzazione di gran-

di reti. L'iniziativa ha avuto tanto suc-
cesso che. oggi, alla organizzazione ri-

sultano concorrenti ben 110 compa-
gnie. con complessivamente oltre

120.000 Mac. Fanno parte del gruppo,

per essere direttamente contributori o
perché beneficiari dei servizi, oltre 500
compagnie nominate in Fortune, collegi,

università e gruppi di ricerca.

Non è mancato, in tutto questo fiorire

di iniziative e novità il supporto e l'ap-

porto degli user group. Le possibilità (e,

per fortuna, anche le esigenze) di que-
sta categoria, in fatto di intercambiabili-

tà, sono certo più ridotte, e. in attesa
del sempre prossimo a venire System
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7, e del suo effettivo multitasking, il

supporto fornito agli user group é fina-

lizzato e pilotato dalle stesse richieste

dei gruppi.

Non manca il rovescio della medaglia;

nonostante i notevoli benefici derivati

dall'integrazione, molti affermano che
l'inserimento di Mac in una rete diversi-

ficata non è priva di inconvenienti. La
limitazione più lamentata è la perdita

dell'interfaccia Macintosh, ma non man-
cano lamentele circa la non completa
portabilità da parte dei programmatori.

La Seattle First National Bank (SEA-
FIRST) è un compagnia che ha sposato
del tutto l'interfaccia Macintosh. Quat-
tro anni fa la banca comprò 2500 Macin-
tosh da integrare nella sua rete ma già

l'anno successivo si cominciò a parlare

e due anni dopo divenne realtà l'abban-

La strategia delle alleanze Apple nella

reallizzazione di prodotti di integra-

e Digital Equip. Corp.
Software di collegamento in rete con
DECnet; servizi di SQL direttamente for-

niti ai clienti.

• Electronic Data System Corp.
Sistemi di monitoraggio per il mercato
della manutenzione e della diagnosi,

e SHL System House Ine.

Realizzazione congiunta di contratti di in-

tegrazione.

« Peat Marwick Main Co.

Sistemi di informazione via EXIS. unità

realizzata indipendentemente per la ge-

stione del mercato «cash investment».

• Tandem Comp. Ine.

La Tandem Ine. rivende Mac come parte

del suo network OLTP, ed offre il tool di

sviluppo MitemView, sviluppato dalla Mi-

teni Corp. di S. Jose, capace di creare

una interfaccia HyperCard per il sistema

operativo Tandem 90, disponibile dal gen-
naio '89.

Notizie dedotte da Datamation, una pubblica-

zione Cahners. luglio 1990.

dono, per le operazioni di routine, del

calcolatore utilizzato come terminale,

per passare alle più comuni tecniche
Mac. Mike Harburg, vicepresidente del-

la Seafirst, tenne a precisare che ricer-

che eseguite nelle filiali delle banche
avevano confermato che l'utilizzo del-

l'interfaccia Mac aveva consentito di

superare, come lo stesso Harburg lo

definì, il «bank conquer personal com-
puter phobia».

Altra obiezione è che, sebbene sia

stato possibile e si sia già realizzato il

collegamento ad altre macchine della

serie mini e mainframe, questo non è
né facile né poco costoso. La conclusio-

ne, probabilmente, più giusta è quella

che ha dato Richard Bailey, presidente

e fondatore dell'Apple Professional Ex-

change. a Sunnyvale, California, un
gruppo di sviluppatori e programmatori
indipendenti, di venditori di software, e
di integratori di sistemi: «Non è possibi-

le servire due padroni; se Apple deside-

ra la collegabilità con i sistemi più alti

non può pretendere di fornire contem-
poraneamente una macchina classica

con le caratteristiche di un personal

computer, oltre tutto dotato di quella

interfaccia; produca allora una nuova
macchina dedicata e lasci perdere il

problema». Non è detto che non abbia

ragione.

Le nuove LaserWriter

La grande novità nel campo dell'hard-

ware è sicuramente rappresentata dalla

disponibilità (anche in Italia) di un nuovo
gruppo di stampanti laser dedicate alla

fascia bassa del mercato. Di esse parle-

remo prossimamente in una prova dedi-

cata, ma ci preme evidenziare come
Apple sia molto sensibile alla concorren-
za, soprattutto nei prezzi, esercitata da-

gli altri costruttori.

Se si aspettava, come mossa succes-
siva sul mercato delle Laser, una nuova
macchina con risoluzione superiore ai

300 punti, le attese sono andate deluse.

Contemporaneamente Apple ha an-
nunciato una modifica anche al listino

delle macchine già sul mercato.
Scompare la IISC, che utilizzava il

protocollo QuickDraw invece del più co-
stoso (e potente) PostScript, che viene
rimpiazzata dalla Personal SC, con carat-

teristiche analoghe; accanto alle 2 II (NT
e NTX, che restano disponibili) si affian-

ca la Personal NT (creare una personal
NTX sarebbe stata una contraddizione
in termine) provvista di un connettore
AppleTalk per rete.

Le caratteristiche delle nuove macchi-
ne sono riassumibili in un profilo più

basso, in un peso di un terzo minore e
in una migliore ergonomia (la stampante
ha bisogno solo di un lato libero, quello

della cassetta portafogli e tutti gli altri

comandi, spie prese e interruttori sono
anch'essi sistemati in modo da permet-
tere di incastrare la stampante in uno
spazio piuttosto ristretto). Tutto ciò è
stato in parte possibile anche grazie

all'adozione di un diverso motore Ca-

non. il P-110, più piccolo (è lo stesso

che equipaggia la compatta LaserJet

HP anche se meno potente; la vita

media è ritenuta di 150.000 copie, con-
tro le 200.000 della versione che equi-

paggia la vecchia (?) SC-NT-NTX) e com-
patto, ma che può produrre solo 4 copie

al minuto. Ciononostante, i risultati, in

termini di qualità, sono senz'altro supe-
riori e, finalmente abbiamo la possibilità

di avere dei neri molto compatti, come
non ci era dato di vedere col motore SX.

I costi delle due macchine sono ri-

spettivamente di L. 2.750.000 e
4.500.000 + IVA (per la SC occorre

prevedere la spesa aggiuntiva del cavo
SCSI del terminatore).

Qualche notizia a proposito
del System 7.0

Finalmente cominciano a trapelare

notizie circa il sistema operativo 7.0.

Premesso che, ancora una volta, la sua
presentazione è stata rinviata ai primi

mesi del '91 (speriamo bene!) Apple,

nella WordWide Developer's Conferen-
ee di maggio ha fornito notizie più chia-

re circa le nuove potenzialità di questa
release, che si presenta come la più

potente e articolata modifica dal mo-
mento della sua comparsa.

Probabilmente Apple sente sul collo il

fiato di avversari di gran calibro, come
Microsoft, Next e Hewlett-Packard, che
stanno sviluppando pacchetti di IAC (In-

terApplication Communication) di gran

pregio. Con queste nuove applicazioni

package diversi saranno capaci di inviar-

si e scambiare dati, informazioni, file,

ecc.
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Purtroppo (per l'utente) la disponibili-

tà di IAC non è automatica con l'adozio-

ne del nuovo System; questo, per così

dire, ne «abilita» la potenzialità, ma la

disponibilità di caratteristiche IAC dovrà
essere propria dei pacchetti applicativi.

In altri termini i costruttori dovranno
prevedere lo sviluppo di nuove release

comprendenti questo nuovo aspetto
tecnico. Questo vuol dire che l'utente,

su cui ovviamente si scaricherà tutto il

peso economico, per poter disporre di

tali potenzialità, dovrà aggiornare la sua
biblioteca software (si spera a prezzi

ragionevoli).

La stessa Apple, nella conferenza,

non è stata molto prodiga di notizie

circa queste nuove caratteristiche (stra-

tegia di mercato o difficoltà tecniche

ancora presenti?), in linea generale è
prevedibile che. attraverso IAC sarà pos-
sibile eseguire scambio dinamico di dati,

maneggio di Event ad alto livello (come
supportati, oggi, da Apple-Events) e co-

municazioni a basso livello attraverso

porte virtuali).

L'uso di IAC potrebbe però essere di

non primaria importanza per una cospi-

cua fetta di utenza. Vediamo quindi

qualche altra caratteristica interessante.

La prima e una delle più divertenti è il

cosiddetto copy-paste dinamico. In una
beta version distribuita a una ristretta

cerchia di utenti già da un paio di mesi,

queste funzioni si chiamano rispettiva-

mente «Publish» e «Subscribe» ed es-

se non sostituiscono quelle da cui han-

no origine. Il principio che le anima è

quello dell'aggiornamento dinamico. Ad
esempio, selezionando un testo in wp,
e applicando l'opzione, appare un dialog

box che permette di salvare la selezione

in una certa locazione, e con un tal

nome. La selezione stessa resta contor-

nata da un riquadro che la evidenzia

come area pubblicata.

Per incollare la selezione in un altro

documento (che può essere anche di

genere diverso) si usano le solite tecni-

che, scegliendo però l'opzione «Sub-
scribe»; attraverso un box di selezione

sarà possibile incollare diverse «sotto-

scrizioni» a questo punto, ogni volta che

si manipolerà il testo originale, nella

finestra di pubblicazione (da cui il nome
dell’opzione) le modifiche si rispecchie-

ranno automaticamente nei documenti
contenenti parti «sottoscritte».

Il processo publish-subscribe potrà

funzionare anche sotto AppleTalk così

che, lavorando su un network, questo
meccanismo diventerà di potenza scon-
finata.

Ma ancora più interessante appare il

mondo di Apple-Events. Gli utenti Mac
ben sanno cosa è un evento; si tratta di

una azione (movimento o click del

mouse, uso degli serali bar, dei dose e
resizing box, chiamata ai menu, ecc.)

cui Mac risponde immediatamente su-

perando l'azione in corso. Apple ha ag-

giunto, nella release 7, una nuova cate-

goria di eventi, gli Apple-Events, appun-
to, che permettono di inviare messaggi
da una applicazione all'altra (general-

mente richieste di aiuto, ricerca di dati,

ritorno da una applicazione ad un'altra in

modo automatico, ecc.). Si tratterà, co-

munque, di opzioni rivolte agli sviluppa-

tori, anche se, ovviamente i risultati

saranno disponibili, sotto forma di utili-

ty, all'utente finale. Uno degli effetti

Appunti di programmazione

del Macintosh

II refreshing dello schermo

Lo spazio occupato dalle altre rubri-

che non ci permette stavolta, di parlare

di programmazione object-oriented, ci

risentiremo la prossima puntata. Co-
munque, per non lasciare a bocca
asciutta chi si interessa di questi argo-

menti approfittiamo del poco spazio a

disposizione per trattare un argomento,
forse banale, ma che spesso tormenta
chi fa programmazione, anche solo per

usi personali e senza grandi ambizioni.

La situazione è la seguente; abbiamo
scritto la nostra bella applicazione nel

nostro bravo linguaggio (che, giusto per

localizzare l'esempio, avremo realizzato

in TLM Pascal o in Atzec C); tutto è al

suo posto, menu, finestre, tool, tutto

lavora alla perfezione. Lanciamo il pro-

gramma e immaginiamo che, nel suo
corso, apra una seconda finestra, che
so, di output, oppure che compaia una
finestra di avviso sulla finestra corrente

stessa; nei due casi, quando sarà spari-

to l'elemento che' si sovrappone alla

finestra principale, ci ritroviamo con un
orrendo buco nello schermo.

Un altro esempio può essere quello

in cui la finestra viene trascinata (anche
per errore) fuori dallo schermo e poi

rimessa al suo posto; la parte che è
«andata fuori» ritorna priva però dello

scritto o delle figure in esse contenute.

Generalizzando la cosa possiamo af-

fermare che non viene eseguito refre-

shing dello schermo. A questo punto la

strada più lunga è quella di creare un
codice immensamente lungo che, in

occasione della copertura dello scher-

mo inferiore con un intruso, provveda,
alla sua scomparsa, a rieseguire tutte le

operazioni di ritracciamento sullo scher-

mo stesso. Ma il Grande Fratello ci

guardai È una vergogna che un pro-

grammatore ricorra a questi mezzucci;
e poi, che fare quando, appunto, una
finestra è trascinata fuori dallo schermo
in maniera del tutto casuale?

Niente paura! Il sistema operativo ha
la possibilità, in ogni momento di ese-
guire l'updating dello schermo quando
ce ne sia bisogno; è sufficiente affidare

a lui questo ingrato compito (d'altro

canto come fanno, se no, tutte le appli-

cazioni in commercio?); il compito, per

la verità viene svolto dall'Event Queue,
vero demiurgo del System di Mac. Gli

Event, per la verità, sono di diverso tipo,

nel nostro caso di tratta dell'Update
Event (vedi Inside Macintosh). Per ren-

derci conto di come funziona guardiamo
alia struttura generica di un Event, rap-

presentata in figura a). Un evento di tal

genere è disegnato con la costante (glo-

bale) «UpdateEvt», con codice 6, nel

campo del codice Event in questo re-

cord. La finestra che occorre «rinfresca-

re» è designata dal puntatore presente
nell'Event message. A questo punto
maneggiare un Update Event. è molto
semplice, tanto semplice che il nostro
intervento non è più necessario. Quan-
do il programma si rende conto che c'è
bisogno di eseguire un updating passa il

controllo all'Update Procedure che ag-
giorna la finestra indicata nel puntatore
del campo messaggio. Il fatto di cui

tener conto, in ogni momento, per evi-

tare sorprese, e che. in ogni caso, gli

Update Event sono maneggiati dal si-

stema operativo e sono veri e propri

System Event. In altre parole il System
li crea e si riserva il compito di monito-
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immediati sarà quello di poter scrivere

programmi modulari in maniera più
semplice e veloce.

E passiamo alla terza caratteristica, le

cosiddette porte virtuali; potrebbe capi-

tare che due o più applicazioni debbano
lavorare in maniera tanto stretta (ad

esempio per prestazioni in tempo reale)

che neppure le disponibilità offerte da
Edition Manager e Apple-Events siano

sufficienti. Ecco allora il PPC (Program-
to-Program-Communication) toolbox,
che introduce il concetto di porta, una
periferica virtuale di I/O attraverso cui

due applicazioni possono comunicare;
sorgono delle perplessità a proposito di

quanto possa succedere in reti Apple-
Talk particolarmente affollate.

Circa le più piccole utility e tutta la

serie di nuovi comandi a disposizione

dell’utente non si sa ancora nulla di

preciso al momento della redazione di

questo articolo (agosto '90), è possibile

che nuove notizie siano disponibili a

breve. Comunque, e qui mi faccio forte

del parere anche di Bruce Webster re-

dattore di MacWorld, il passaggio di

grado dal 6 al 7 non sarà indolore e
privo di difficoltà come nei casi prece-

denti. É probabile che molti utenti tradi-

zionali continuino a convivere con il 6;

dall’altro canto, e qui sono ancora paro-

le di Webster, non si potrà passare
dall'oggi al domani al System 7 se non
si avrà pazienza, tempo e moneta «per
pagare il suonatore che suona la mu-
sica».

Il software più venduto
negli USA
Da quanto risulta dalla puntuale clas-

sifica dei prodotti Mac più venduti negli

States, classifica riportata mensilmente
da MacWorld, rileviamo che nel campo
del software cosiddetto «business»,
che raccoglie il generico software oriz-

zontale (o, ci si perdoni il termine, «de-
bolmente» verticale), primeggia (da di-

versi mesi) il potentissimo Word 4, se-
guito a ruota da Works, e nell'ordine, da
Excel (complimenti alla Microsoft), Pa-

gemaker, Filemaker, QuarkXPress,
Macwrite II, MacDraw, Wingz e Free-

hand; protagonista di una formidabile

rimonta è WriteNow, nonostante risen-

ta dell'età (è, in pratica, la stessa versio-

ne da noi provata circa tre anni fa.

aggiornata nel vocabolario; a quando la

release III?). Nel campo giocoso la fa da
padrone Tetris (è, come noto, stato
sviluppato in URSS anche se poi è
commercializzato dalla Spectrum Holo-

byte) seguito da SimCity e dagli immor-
tali MacGolf e Microsoft Flight Simula-
tor. Tops monopolizza il campo del net-

work, mentre nell'area delle utility sono
immediatamente saltati al comando i

pacchetti SAM-SUM seguiti da Virex,

oggi alla versione 3 e da Adobe Type
Manager.
Hanno avuto il maggior incremento

percentuale di vendite Muse, un data-

base che utilizza un linguaggio naturale,

Radius TV. un sistema di trasferimento
immagine ad uno schermo TV, e Sky.

Shadow un arcade di recente pubblica-

zione.

(I dati sono tratti dal numero di set-

tembre di MacWorld, e dedotti da una
indagine della Exclusive InfoCorp sulla

base di 125 rivenditori Apple).

Type EventRecord = Record

wath: Integer; {codice evento)

message: Longint; (messaggio di evento)

when: Longint (tick dallo startup)

where: Point; (locazione del mouse)

modifiers: Integer; (flag del modificatore)

rizzarli per essere sicuro che funzionino

alla perfezione.

Una volta stabilita la connessione tra

Update Event e finestra relativa occorre

quindi notificare al sistema operativo di

badare all'updating della finestra da noi

desiderata. Ciò avviene semplicemente
invocando la routine «BeginUpdate» pri-

ma di aprire la finestra; da questo punto
in poi è tutto automatico, ricordando

solo che ogni operazione di disegno,

per essere efficace nel refreshing, deve
essere completata dalla routine «En-

dUpdate»; ovviamente, nel corso del

programma possono esserci diverse

coppie di chiamate «BeginUpdate» ed
«EndUpdate».

HyperCard e la memoria

Sebbene HyperCard non abbia rag-

giunto da noi il successo (in proporzio-

ne, ovviamente) decretatogli negli USA
(dove addirittura esistono degli Hyper-
Card User Group), nessuno si sognereb-

be di negare che è uno dei più poliva-

lenti prodotti mai comparsi sul mercato.

Il suo cavallo vincente è la facilità; facile

da imparare, facile da usare, e. addirittu-

ra. facile da programmare. Ma. se non
si ha a disposizione almeno un Mega di

RAM, neppure ci si può avvicinare; ma
pensare di poter giocherellare un poco
sul serio con HC anche con il Mega è
pura illusione.

Per la verità la colpa non è proprio

sua; il guaio é che lo stesso System,
man mano che avanzano le versioni,

diviene sempre più grande e. anche se
esso non è materialmente presente del

tutto in memoria, scava certo una gran

quantità di RAM. A ciò si aggiunge il

fatto che la versione 1.2.1 di HyperCard

è molto più grande della precedente e
da questo a giungere a saturare la me-
moria il passo è breve, se poi si aggiun-

gono i vari INIT o diverse utility (come
Stepping Out, Comment o SuitCase)

che. bene o male, ognuno si installa, il

gioco è fatto. Manco a parlare, ovvia-

mente, di Multifinder. È opportuno allo-

ra, se non si vuole fare a meno di

questo bel programma e non si intende
spendere danaro per RAM aggiuntive,

tenere a mente alcune precauzioni, for-

se ovvie, ma almeno utili;

• non provare a far funzionare Hyper-
Card con Multifinder su macchine con
un Mb di memoria (e pensare che il mio

vecchio HP 87 aveva 27K di memoria
centrale);

• escludere INIT, Memoria tampone.
FKEY, e così via, se ancora non basta,

usare la versione 1.0.1 (quella superiore

è soprattutto sviluppata in funzione del-

la programmazione, che potrebbe non
interessare;

• mantenere le Card piuttosto sempli-

ci, tenendo conto che l'uso dei tool da
disegno aggrava in maniera drammatica
la necessità di memoria;
• rimuovere i commenti;
• con programmi come Widgets speci-

ficare uno spazio di memoria più ridotto

per l'Heap di Sistema;
• per i più esperti, è ancora possibile

intervenire per crearsi routine di seg-
mentazione più corta del residente in

memoria (stranamente il System 6
adotta segmenti piuttosto lunghi, che,

effettivamente, ingombrano la memoria
molto di più). £&
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Una vecchia*., scommessa
di Vincenzo Folcarelli

La scelta del titolo è stata fatta

cercando di unire sotto un
simbolo gli utenti ST.

Una «scommessa» è stata quella

che fece il sottoscritto, insieme a
pochi altri prodi. 5 anni fa,

acquistando una macchina
venuta dal nulla e piena di sole

promesse.
Una scommessa che a tutt'oggi

non rilascia un vincitore, ma che
in qualunque caso non ha frenato

la crescita degli utenti o dei

prodotti hardware e software.

Gli inizi

Nella primavera del 198§, sulla rivista

americana Creative Computing appare
un articolo che annuncia il ritorno alla

grande della Atari.

Il prodotto in primo piano è un com-
patto 130ST, microprocessore 68000 ad
8 MHz, 128 KByte di RAM (per grossi
lavori era disponibile una versione
espansa a 512 KByte!?), tecnologia
VLSI e sistema operativo sviluppato dal-

la Digital Reserarch.

Ouest'ultima aveva incluso nel pro-
getto ST anche la sua nuova interfaccia

utente grafica (già disponibile per MS
DOS) il GEM. Le periferiche principali di

interazioni erano lo schermo ed il mou-

Patron della nuova Avari e del proget-

to ST era un certo Jack Tramiel che
negli anni passati aveva segnato il suc-
cesso del C64. I personal disponibili in

quel periodo erano PC/AT MS DOS e
Mac per l'area Office e C64, ZX Spec-
trum, MSX. QL per l'area Home. Poiché
avevo voglia di svincolarmi dai sistemi
dipartimentali dell' Università, ero ben
deciso all'acquisto di una macchina «se-
ria» con la quale cavalcare il cavallo

dell'informatica.

Il Mac riceveva le mie attenzioni mag-
giori: ero affascinato dalla sofisticatezza

grafica e dalla nuova interfaccia utente,
sicuramente molto attraente sia per l'u-

tente finale che (almeno a mio avviso)
per il programmatore.

Ciò che raffreddava i miei slanci era-

no i costi.

Dopo la lettura del succitato articolo

avevo l'impressione di aver scoperto
l'uovo di Colombo: acquistare una mac-
china con la stessa potenza e filosofia

del Mac, con un terzo dell'investimento

previsto.

Difatti non acquistai il Mac e nel-

l'autunno del 1986 finalmente riuscii ad
acquistare un ST. Non si chiamava più

130ST, ma 520ST. Lo acquistai in ver-

sione assolutamente monocromatica, il

colore mi sembrava superfluo, con un
drive da 360 K.

Il primo contatto, con la nuova mac-
china, fu eclatante: all'accensione il pro-

gramma di boot chiedeva l'inserimento
del. disco di sistema (il TOSI), la grafica

era stupenda!
Sfortunatamente dietro quell'immagi-

ne si celava una prima verità poco pia-

cevole: il Sistema Operativo non risie-

deva in ROM come promesso ed una
volta caricato occupava circa 200 K di

RAM. Questo peraltro giustificava l'as-

senza sul mercato di un modello come
il 130ST.

L'assenza del S.O. su ROM non mu-
tava il mio giudizio, l'approccio con le

risorse era semplice e sensibilmente

affascinante!

Bastava poco a formattare un disco,

leggere una directory, spostare dei file.

I primi prodotti

I primi prodotti per il 520ST furono
chiaramente software ed in particolare

la serie GEM della DR: GEM Draw,
GEM Paint e GEM Write. Secondo le

promesse, dei rivenditori e della stessa
Atari, lo stile di questi prodotti avrebbe
fatto scuola e il numero delle applicazio-

ni sarebbe stato rapidamente consi-

stente.

La loro caratteristica principale era.

tra l'altro, quella di sfruttare due degli

elementi più affascinanti del nuovo si-

stema operativo il VDI ed il GDOS;
questi avrebbero permesso da un lato il

miglioramento automatico delle presta-

zioni, senza aggiornamenti del softwa-
re, nel momento in cui l'hardware (in

particolare grafico) si fosse evoluto e
dall'altro una stampa sempre ai massi-
mi livelli, dipendente dalle sole qualità

della periferica. In realtà proprio i primi

tre capostipiti sembravano deludere le

iniziali aspettative. La causa, vinta, dalla

Apple nei confronti della DR, costrinse

questi ultimi ad abbandonare lo sviluppo

delle prime applicazioni GEM e a rivede-

re la sostanza stessa dell'interfaccia.

Così i primi tre prodotti GEM non videro

mai la luce in maniera ufficiale ma circo-

larono, con numerosi bug. tra gli utenti

grazie alla pirateria. In realtà, nonostan-
te tutto, GEM Draw si rivelava utile e
semplice tanto da rappresentare un'al-

ternativa a MAC Draw.
Nel campo del Word Processing il

buio era fitto. ST Writer dell'Atari era un
prodotto assolutamente spartano e sen-
za un briciolo di GEM.
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Nel caso delle periferiche e delle

espansioni si era in alto mare. Riguardo
alle prime non si vedeva ombra di Hard
Disk, stampanti e drive con capacità

maggiori, per le espansioni il discorso

era ancora più serio (e sotto certi aspet-

ti lo è tuttora), in quanto l'ST era un
sistema chiuso. Cancellavo i miei dubbi
con la battuta: «Cosa posso pretendere
di più. ho 512 K e tutte le interfacce

necessarie?!».

Quell’ingenuità adesso mi fa sorri-

dere.

La mancanza di standard

La situazione del GEM sembrava in

grado di bloccare lo sviluppo della mac-
china. Rimaneva, comunque, la carta

sviluppatori locali. Il primo linguaggio di

sviluppo disponibile era un ST Basic
molto lacunoso e mal documentato.
Tutti i tentativi di sviluppare qualcosa
che somigliasse più ad un programma
che ad una routine, finivano miseramen-
te. Prima o poi il sistema rispondeva in

maniera inaccettabile.

C'era anche un Logo della DR nel

software di base, ma oltre alla curiosità

di scrivere qualche semplice routine ri-

corsiva, non si poteva pretendere altro.

Tantomeno valeva la pena affidarsi ai kit

della Philon.

Una via più professionale era quella

dell'acquisto di un voluminoso (800 pa-

gine) kit di sviluppo. Questo compren-
deva un C ed un Assembler. Quanto
detto per GEM Draw valeva parimenti

per questo kit. Era necessario inchinarsi

ai pirati (e a che prezzi!).

In qualunque caso, l'utilizzo del C
Alcyon della DR e le risorse del GEM
sembrarono a tutti ben presto troppo

complicate.

Per questo motivo i primi programmi
in GEM erano poco affidabili e general-

mente poco funzionali (il programmato-
re era tanto assorbito dalle difficoltà del

GEM, da perdere di vista gli obiettivi

principali). L'ST Basic in fondo ne era

esempio. Probabilmente proprio le diffi-

coltà che i programmatori incontravano
nello sviluppare prodotti in GEM, hanno
fatto nascere una serie di prodotti cha-
racter based, tipici della produzione per
MS DOS.
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In questa linea di prodotti rientrano

tutti i primi prodotti di una certa consi-

stenza. Tra i nomi che ritornano in men-
te ci sono i vari linguaggi della Meta-
corneo. i Data Base ispirati al dBII o al

dBIII, i primi programmi di grafica come
Degas. i primi word processor in stile

Wordstar.
A difendere la linea GEM rimanevano

tentativi, spesso poco efficaci, come la

linea K della Kuma o troppo lenti come
Easy Draw della Migraph.

Nonostante l'indubbia importanza di

alcuni prodotti character based, su tutti

dBMAN, l'andamento generale a scaval-

care il GEM per semplificarsi la vita,

unita alla latitanza della Digital, in rotta

di collisione con l'Atari, è stata a giudi-

zio di molti, compreso il sottoscritto, la

causa di una mancanza di uno standard

e soprattutto della perdita di una ben
precisa identità.

La svolta del Made in Germany

La prima produzione di software ame-
ricano ed inglese non era scadente, ma
stentava nello scegliere vie professiona-

li. First Word, dB Master One, Fleet

Street, Easy Draw, CAD 3D reggevano
la barca, ma era fin troppo chiaro che
qualcosa bloccava le possibilità dell'anti-

Mac.
Anche se non espressamente rivela-

to, un elemento frenante per molte
software house, era il principio del «Po-
wer Without thè Price». Anche se evi-

dentemente su questi giudizi ci si può
esprimere solo in maniera soggettiva,

non si possono trascurare i costi di

produzione del software, soprattutto

quando la pirateria schiaccia tutti i mi-
gliori propositi.

Produrre a costi bassi per acconten-
tarsi del classico giudizio: «...le qualità

(anche sotto forma di propositi) messe
in evidenza, dal prodotto, sono buone e
poi... ad un prezzo così basso!», è un
obiettivo minimo. Quei giudizi quando
non risuonano in maniera sibillina lascia-

no almeno il sospetto che ci Si debba
accontentare.

Prendiamo l'esempio di CAD 3D; per

alcune sue caratteristiche era il primo

serio modellatore 3D in circolazione per

personal. Non era un Auto Cad ma
garantiva, se adeguatamente assistito,

una vera svolta nell'approccio tridimen-

sionale. Questa assistenza si misurava
in soluzioni sicure nella gestione di plot-

ter e periferiche avanzate, nella possibi-

lità di documentare i progetti, nella ge-
stione di più formati grafici.

Questo non è avvenuto, anche se la

stirpe generata da CAD 3D (Cyber Fami-

ly) ha avuto il suo peso in ambito Atari e

In un momento in cui pirateria e scar-

sa affidabilità del software la facevano

da padroni, la diffusione delI'ST era affi-

data a ciò che da sempre, in passato,

aveva caratterizzato l'Atari e speravo

non lo facesse più: il software ludico.

Le differenze, rispetto ai vecchi giochi

per 8 bit. erano le prestazioni grafiche

ed interattive. Le software house più

impegnate erano quelle inglesi ed ame-
ricane.

La vendita di ST come game machi-
ne. ha sempre bilanciato i conti dell'Ata-

ri, ma non certo stimolato a pensarlo

come alternativa ai tradizionali PC.

Una prima svolta nel destino delI'ST e
dei suoi utenti si è avuta con il DTP.

Il lancio, da parte dell'Atari, di una
macchina per il DTP ad uso personale e
(orrore!) casalingo, accompagnato da
una (fortunatamente) ottima stampante
laser e dal programma Fleet Street Pu-

blisher, si è dimostrato di limitato impat-

to. anche dopo la commercializzazione
di Timeworks (più pratico di Fleet

Street).

Non che non fosse attraente la propo-

sta, ma non si stimolava la giusta fascia

di utenza: l'utenza hobbystica è sempre
poco attenta alla qualità assoluta, così

acquistare una copia del programma e

stampare su una 9 aghi (tutt'al più una
24 aghi) è già sufficiente.

È stato necessario il lancio di un
prodotto Made in Germay, in linea con
la produzione professionale, come Cala-

mus, per dimostrare all'utenza Atari ed
al mercato in generale l’esistenza di

un'alternativa, almeno nel settore DTP.
In realtà Calamus non è stato altro

che la punta di diamante di una produ-

zione tedesca, non sempre caratterizza-

ta da elementi di raffinatezza, ma sem-
pre attiva e pragmatica.

Non a caso il primo linguaggio di.

programmazione di ampia diffusione e

di riconosciuta qualità, il GFA Basic, era

frutto dell'impegno di una piccola socie-

tà spinta da entusiasmi giovanili che

RBG Splitter esterno per VIDI ST
L'EuroSoft di Firenze fa sapere che il VIDI ST garantisce i migliori risultati, facendo uso

di un RGB Splitter esterno non disponibile nella confezione in prova sul numero 99 di MC.
E infatti proprio grazie a questo accessorio che il software Miximage riesce a produrre
un'adeguata separazione di colore e successiva miscelazione.
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pretese di sviluppare un interprete Ba-

sic che non solo fosse il massimo (nel-

l'ambito degli interpreti Basic in genera-

le) in velocità e compattezza, ma soprat-

tutto caratterizzato da elementi innovati-

vi, come la precompilazione, l'editor in-

telligente, la programmazione struttura-

ta e modulare. Questa volontà, dell'u-

tenza teutonica, di non attendere i pro-

dotti dalla casa madre o dai tradizionali

inglesi ed americani, ma di sviluppare in

proprio soluzioni, ha rappresentato per

i'ST una svolta ma al tempo stesso, e
gli effetti di ciò si stanno attenuando
solo ora, una eccessiva personalizzazio-

ne per il mercato interno ed una grossa
inerzia verso l'internazionalizzazione le-

gata all’handicap linguistico.

Il dominio nel MIDI

Se nel settore del DTP l'obiettivo era

e rimane quello dell'alternativa, nel

campo musicale ed in particolare quello

delle tastiere elettroniche, la scelta

delI'ST è se noi? l'unica certamente la

migliore.

Non è raro sentir dire da un operatore

del settore: «Chi tratta di musica elet-

tronica non può non conoscere l'Atari».

Questo perché come ben noto nel mer-

cato informatico, la qualità può fare

utenza, l'utenza fa domanda, la doman-
da fa qualità. Passato il primo livello, il

successo è garantito.

Il successo, nel campo musicale,
delI'ST ha come elementi base la pre-

senza di un'interfaccia MIDI standard, il

basso costo di un sistema integrato, di

potenza adeguata e logisticamente co-

modo come il 1040 e soprattutto la

presenza di un software che trova nel

68000 e nella grafica raffinata il giusto

motore per superare le poco flessibili

soluzioni tradizionali.

Neanche a dirlo... il vero software
musicale per ST ha padri tedeschi; tra i

titoli Pro 24. Notator, CuBase.
La diffusione delI'ST come prodotto

musicale, è tale che oggi lo si trova nel

retro palco dei concerti live, in primo
piano nelle sale di incisione, come con-

sole nella messa in onda di uno studio

radio.

Gli emulatori

Poco dopo l'uscita delI'ST, si iniziò a

parlare, stimolati dalle notevoli similitu-

dini HW e SW, di compatibilità con il

Mac. All'atto pratico c'era ben poco da
sperare, non era possibile neanche un
banale scambio di file. Il «colpaccio» lo

fece un ragazzetto americano (un certo

D. Smalli, il più ardito dei semplici «par-

latori», scrivendo un vero e proprio

emulatore Mac software: Magic Sack.
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Nonostante la mancanza di reale affi-

dabilità dell'emulatore, la sola scherma-
ta di saluto del Mac sbalordiva chiun-
que, soprattutto la Apple che andò subi-

to per vie legali.

Il più delle volte avere Magic Sack
serviva per convincersi e convincere di

avere tra le mani due macchine al costo
di una, ma non garantiva serie applica-

zioni.

L'emulazione Mac sotto ST è oggi,

grazie a Spectre 128, quasi una compa-
tibilità. Gli operatori nel settore publi-

shing riescono tranquillamente a scam-
biare file e risorse tra i due sistemi.

Nel prossimo futuro ci sarà uno Spec-
tre 512 (?) con QuickDraw a 32 bit che
giri sotto 68030 ed utilizzi una scheda
ad alta definizione? Personalmente, ne
sono sicuro.

Nel campo dell'emulazione MS DOS
il primo serio tentativo è stato fatto

dalla Avant-garde con il suo pc-ditto. Il

programma funzionava adeguatamente
in termini di compatibilità, ma ad una
velocità assolutamente penosa.

L'interesse per l'emulazione MS DOS
veniva da parte di studenti o da operato-
ri che per più motivi lavoravano su un
PC ed avevano a casa un ST.

La soluzione definitiva è storia piutto-

sto recente, PC Speed (prodotto dalla

tedesca Sack) per meno di mezzo milio-

ne assicura un MS DOS ad 8 MHz sotto
la tastiera di un semplice 1040ST.

Il successo di PC Speed è stato enor-

me ed ha stimolato a tal punto i produt-

tori di schede che in pochi mesi abbia-

mo avuto il lancio di un AT-Speed (286)

e di Modulo Delta (386).

Al di là di questi esaltanti risultati, un
buon atarista deve sempre riflettere sul-

lo spettro che si nasconde dietro il

miglior emulatore: la perdita di mercato
per il software legato alla macchina
originale. Più di un segnale positivo,

soprattutto il miglioramento dei prodotti

più avanzati, ha dimostrato che questo
rischio è, per ora. lontano.

D'altro canto le potenzialità operative
che si aprono con il nuovo know-how
messo a disposizione dai sistemi multi-

processore (pensate alla possibilità of-

ferta dal Modulo Delta di gestire un'uni-

ca VGA sia sotto TOS che MS DOS),
può trasformare un ST in Dream ma-
chine.

Le nuove realtà

C'è una verità in grado di fotografare
l'attuale situazione Atari ST?

Forse una risposta potrebbe venire

dall'entusiasmo dei 200 espositori della

fiera di Dusseldorf o dai ritardi nella

produzione di nuovi prodotti presentati

o annunciati da più di un anno (vedi TT),

o dalla premura (l'ironia non offenda,

ma stimoli!) con cui l'Atari Italia traduce
libri, manuali, programmi e aiuta la di-

stribuzione del software originale.

Ma forse così parlando c'è il sospetto
di cadere in contraddizione.

Per noi utenti, fortunatamente, le ve-

rità sono altre; quella che maggiormen-
te teniamo in considerazione è secondo
cui un computer che cresce con le

sincere spinte dei propri utenti e che
finora ha raggiunto in altri settori dei

valori di vertice, non può che dare ga-

ranzie. I meriti dei successi ST non
possono che essere visti in questa ot-

tica.

Una dimostrazione?

Se è vero che la scelta Atari di lancia-

re l'ST per DTP, aveva come premessa
un buon sistema monocromatico ed
un'ottima stampante laser, altrettanto

vero è che ben poco, gli onesti Time-
works e Fleet Street, avrebbero infasti-

dito Apple & Co. senza l'avvento di un
Calamus sviluppato da un piccolo grup-

po di programmatori tedeschi.

Il DTP deve valere di esempio gene-
rale.

Attualmente si sta assistendo alla dif-

fusione di schede grafiche e di software
per applicazioni professionali. Se a ciò

seguirà un'alternativa, ad esempio al

Mac II. anche nella grafica 3D, i meriti

saranno di una prossima «DMC» per

ora sconosciuta.

Conclusioni

Non volevo e non ho fatto una storia

delI'ST. Ho citato alcuni punti fonda-
mentali nell'evoluzione della macchina
Atari, che vorrei fossero chiari a tutti gli

utenti. La sostanza dei discorsi è centra-

ta sulla necessità di una qualificata pro-

duzione a costi giusti, unita ad una
spinta nella distribuzione ufficiale. Non
affidiamoci alle parole ed alle belle im-

pressioni!

Mi viene in mente il proverbio secon-

do cui si sbaglia oggi per non ripetere lo

stesso errore domani. Eppure all'oriz-

zonte c'è un TT a cui si vuol far fare lo

stesso purgatorio delI'ST!

I prodotti sommari non rendono e

non si può andare troppo a rilento sulla

distribuzione di una macchina annuncia-

ta da un anno: si rischia di farla nascere

vecchia.

Tornando all'articolo di Creative Com-
puting da cui sono partite le nostre

considerazioni, l'articolista concludeva,

sostenendo che come era successo per

il C64, J. Tramiel e la sua famiglia,

avrebbe potuto segnare ancora un vol-

ta, il destino dei microcomputer.
Per una serie di motivi l'ST non ha

fatto la storia dei personal del suo pe-

riodo.

Sicuramente, però, ha fatto la Sua
storia. gg
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News
Atarì Messe, Dusseldorf ’90

La maggior parte delle notizie riportate

su queste pagine, sono state raccolte
durante la fiera, per soli prodotti Atari,

tenutasi a Dusseldorf 24-25-26 agosto.

Nel 1987. a questa fiera, erano stati

presentati 79 espositori su una
superficie di 4000 m2 ed i visitatori

furono 20.000.
Quest'anno gli espositori sono stati 200
su una superficie di 20.000 m2 ed i

visitatori più di 50.000.
La maggior parte dei prodotti HWe Sl'V
esposti hanno dimostrato lo stato di

buona salute della produzione parallela

(per lo più made in Germay) ed insieme
alle novità vere e proprie hanno avuto
largo spazio espositivo le nuove release
dei prodotti più affermati

Grafica pittorica

In apertura le ultime novità su grafica

pittorica e grafica di presentazione.
Dopo essere stata al palo per anni ed

aver affidato le sorti delI'ST professiona-
le al DTP ed alle applicazioni musicali,

produttori Hardware e Software sem-
brano essere ben entrati in sintonia per
sviluppare prodotti di alta qualità.

Le schede grafiche, che ormai vado
presentando da tempo e che saranno in

prova nel prossimo numero di MC, han-

no attratto molti programmatori nella

loro orbita. Per ora. comunque, i prodot-

ti grafici avanzati sono rivolti al DTP a
colori.

Tra le software house più attive, (ol-

tre a quelle che si muovono nel mondo
DTP), la SciLab con il programma Sci-

Graph e la TriCOM con il sistema LEO.
SciGraph è un completo editor 2D-3D
per business graphic in grado di gestire

il True Color e di interfacciarsi con molti
programmi grafici già esistenti.

La DMC, creatrice di Calamus. ha
sviluppato quattro moduli grafici per
DTP che, per l'elevata qualità e flessibi-

lità raggiunta, potrebbero essere tran-

quillamente considerati prodotti pitto-

rici.

Di questi prodotti si parla tra le news
sul DTP.

La ben nota scheda Chili prodotta
dalla Marvin, è stata finalmente prepara-
ta per un lancio adeguato. Le caratteri-

stiche di questa, che per molti versi

ricorda la Targa 16 della AT&T (scheda
grafica tuttora utilizzata dalla maggior
parte degli studi grafici professionali),

sono di prim'ordine:
— scheda grafica a 16 bit (65.536 co-
lori) multi-risoluzione (512*500,
1024*250. 640*400).
— Digitalizzatore video in tempo reale

(0.02 sec) con 65.536 colori gestibili

contemporaneamente ad una risoluzio-

ne massima di 512*500 pixel.— Gestione della mappa video in più

modalità. Permette Zoom e Scrolling in

hardware (quindi molto veloce).

— Dispone di 384 «Byte di V-RAM
ovvero un tipo di memoria, molto velo-

ce, che permette un accesso contem-
poraneo in lettura e scrittura (dual-port).

— Genlock digitale per la sovraimposi-
zione di immagini analogiche su imma-
gini digitali generate dal calcolatore.
— Software per grafica pittorica, effetti

video e titolazione elettronica.

La Chili per ora è jnterfacciabile sol-

tanto con la linea Mega ST. ma non è
da escludere l'uscita di una scheda
adattatrice per 1040 ST. Il costo dovreb-
be aggirarsi sui 3 milioni di lire e non
dovrebbe spaventare i più interessati.
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Sempre rimanendo in ambito vi-

deografìco. due parole su Snapshot Pro,

digitalizzatore di alta qualità con risolu-

zione grafica di 704*552 pixel in 64 toni

di grigio. Utilizzando un RGB Splitter ed
un adeguato software di filtratura elet-

tronica si ottengono 260.000 colori. È
prevista anche una prossima versione in

'256 toni di grigio e 16 milioni di colori.

Acceleratori

Sembrano senza limiti le proposte dei

produttori tedeschi nel settore delle

CPU Motorola spinte a 16. 2532 MHz.
Iniziamo con , la Maxon. Mach 16 è

l'acceleratore con 68000 a 16 MHz, con
16 KByte di cache memory (0 wait
state) e zoccolo per 68881 . Disponibile

per l'intera linea ST a circa 500.000 lire.

Board 20 è la proposta a 32 bit,

sempre Maxon, per le esigenze più

spinte in grafica e DTP. Il processore

utilizzato è il 68020 a 16 MHz con 32
KByte di cache memory, zoccolo per

coprocessore matematico, bus di

espansione a 32 bit; la casa promette
un miglioramento delle prestazioni del

360%, il prezzo orientativo dovrebbe
essere di 1.500.000 lire.

Dalla pro-VME oltre ad una aggiornata

hypercache+ eon 16 KByte di cache
veloce, arriva una nuova hyperCACHE-
030 basata su 68030 con clock a 25
MHz, 16 KByte di cache, coprocessore
matematico, zoccolo per il vecchio
68000 e promette miglioramenti fino ad

un fattore 6. Il prezzo (coprocessore

incluso) è di circa 2.250.000 lire.

La Eickmann Computer, famosa per i

suoi Hard Disk, ha prodotto una scheda
simile alla precedente, ma con 68030
switchabile a 16 o 32 MHz.

Emulatori e Modulo Delta

È ormai un dato di fatto; oltre all’inte-

grazione delI'ST in reti e ambienti Ms
Dos, Unix, Mac i produttori hardware
sviluppano microschede e software tali

da trasformalo, con una spesa minima,

in una macchina multiprocessore.

Si è partiti da PC-Speed (ora in versio-

ne 1.4 e disponibile anche per STE)

rivoluzionario per sicurezza e compat-
tezza, si è arrivati al Modulo Delta un'al-

ternativa ed una soluzione per la mag-
gior parte delle esigenze di un qualun-

que professionista.

Tra i due poli Supercharger (in versio-

ne 1.4), AT-Speed (in prova sul prossi-

mo MC) ed ATonce a fare da ponte
tecnologico.

I primi esempi di multiprocessing li ha

promessi Supercharger, vediamo cosa
otterremo con Modulo Delta. Questo
per ora è un box esterno che collegato

via DMA ad un ST permette l'emulazio-

ne di un AT-386. La scheda interna, che
verrà ridotta per essere inclusa in un

Mega ST, contiene un 80386SX a 16

MHz corredato di coprocessore, 16

KByte di cache memory ed ha spazio

per ospitare fino a 2 MByte di RAM.
Sulla stessa scheda alloggia un 68000 a

16 MHz anch'esso corredato di copro-

cessore, la memoria è condivisibile con
l'80386SX. Sono inoltre disponibili tre

slot di espansione AT a 16 bit, su uno di

questi può essere installata una VGA
che, tramite un opportuno software,

potrà essere gestita sia dall'AT che
dalI'ST. Mouse, interfacce e periferiche

sono ovviamente tutti condivisibili. Si

può volere di più? Sempre, ma per ora

ci accontenteremo di una adeguata di-

stribuzione e di un prezzò terrestre (po-

co superiore al milione di lire)!

Sul fronte Mac una novità importante,

un interprete PostScript da utilizzare

sotto Spectre per stampare direttamen-

te su SLM 804, senza dover passare
per l'ST ed Ultrascript.

Gadget

Come spesso si è detto, i gadget o
.semplici kit disponibili per ST si rivela-

no. il più delle volte, non solo utili

quanto indispensabili. Questi prodotti

nascono spesso da progetti sviluppati

da appassionati ed il più delle volte

appaiono su riviste dedicate alI'ST. Da
queste idee, con qualche ritocco mini-

mo, i distributori traggono sicure fonti di

introiti.

Laserinterface ad esempio è un pic-

colo gadget che interposto sulla presa
DMA tra stampante laser e computer,
risolve egregiamente il problema del

blocco delle funzioni di I/O delI'ST quan-
do la stampante è spenta.

HD-Kit permette di trasformare un
drive da 3.5" con formattazione da 720
K in uno con formattazione da 1 .44 MB.
Questo kit è disponibile anche per drive

da 5,25" e risulta installabile sia su drive

interni che esterni.

SpeedBridge è un semplice adattato-

re per bus Mega ST che evita qualun-

que intervento sul 68000 per istallare

PC-Speed, ATonce, etc...

MegaScreen o in qualunque altro mo-
do verrà chiamato, non è altro che il

semplice circuito (affiancato da routipe

di interfacciamento) che permette alI'ST

'di sfruttare l'overscap. I risultati più irite-

MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990



ATARI ST

ressanti si ottengono in monocromatico
con un aumento della risoluzione ad
832.624 punti. Simili vantaggi si otten-

gono anche in bassa ed in media
(640.350) risoluzione a colori. Le mag-
giori risoluzioni si possono ottenere con
monitor multisync a schermo piatto (ti-

po NEC GS).

Memoria di massa

Passi avanti nelle prestazioni degli

Hard Disk per ST. A meno di voler

necessariamente rimanere legati ai pro-

dotti Atari, degni di attenzione sono i

nuovi Hard Disk tutti con capacità eleva-

te. alta velocità d'accesso ed interfaccia

SCSI. A titolo di esempio si possono
considerare i prodotti della Hard & Soft

A. Herberg, come l'Ultra Speed Drive

da 42 o 80 MByte con tempo d'accesso
di 19 ms e 64 KByte di cache oppure lo

streamer da 155 MB con velocità di

trasferimento di 6,5 MB al minuto.

Un discorso particolare merita la pros-

sima distribuzione in Italia del CSS-Giga-
file 650, drive per dischi magneto-ottici

con una capacità di 650 MByte, con
un'interfaccia Hardware e Software svi-

luppata espressamente per ST. Questo
prodotto ovviamente non è rivolto ad

un'utenza hobbystica ma assolutamen-
te professionale, operatori DTP (nella

gestione di stampe a colori in altissima

risoluzione la quantità di dati è enorme),
CAD, CAM. Grande utilità potrà avere
se inserito come elemento centrale in

grandi basi di dati per immagini. Questo
è infatti quello che si sta cercando di

fare in Germania, sfruttando tra l’altro le

nuove schede digitalizzatrici disponibili.

Sul fronte sicurezza dati, un cenno ad
XDISC della Omega (la stessa del Mo-
dulo Delta) che permette una gestione
protetta dei dati su ogni hard disk, la

caratteristica particolare è che essendo
stato sviluppato per ST e MS DOS è
possibile una gestione unificata con PC
(AT)-Speed e gli altri emulatori.

Applicazioni Industriali, CAD
Pur non essendo, in Italia, un settore

applicativo considerato dall'utenza Atari,

non sono da sottovalutare le sempre
più numerose proposte che provegono
dal resto d'Europa.

La Rhothron è la società più importan-
te in questo settore; in questi anni è
riuscita a sviluppare tutto quell'insieme

di interfacce, unità di conversione D/A-A!
D. software per il controllo delle macchi-
ne di processo, etc. (e 'se si hanno
esigenze specifiche è bene tener pre-

sente), uno dei suoi ultimi prodotti è una
scheda grafica a colori 640*480 in 256
colori, in grado di far girare, le applicazio-

ni finora sviluppate, simultaneamente su
un monitor monocromatico (come
TSM124) e su un monitor a colori VGA.
ovvero fornisce la possibilità di visualiz-

zare informazioni alfanumeriche in mono
e grafici in colore. La scheda è disponibi-

le sia per bus Mega ST (900.000 lire) sia

per bus VME (1.200.000 lire).

Oltre alla Rhothron sono venuti fuori

nomi nuovi per queste applicazioni parti-

colari. Ad esempio la Computer Mai ha

sviluppato per ST un sistema completo
di Stampa e Lettura di Codici a barre,

con software per la gestione del carico

e scarico automatico dei magazzini e
l'eventuale invio dei dati in rete locale o
commutata via modem.

Sul fronte CAD/CAM non si registra-

no novità di rilievo se non la conferma
di prodotti come Technocadd adeguata-

mente aggiornato per poter fare uso del

colore e dell'alta risoluzione. La nuova
versione è stata ribattezzata Technobox
e affiancata a schede come la MGE o la

Matrix permette l'utilizzo di 16 colori ad
una risoluzione di 1280*1024 pixel.

LAN e Unix

j
La Biodata, che commercializza la sua

BioNet 100 Ethernet Subsystem nella

'versione 3.0, è la principale installatrice

/di reti per ST. Le sue reti come è ben
/loto includono nei vari nodi sistemi

•operativi diversi Mac, Ms Dos, Unix e

iTOS. Il nodo per ST sfrutta come inter-

faccia la DMA con velocità di trasferi-

mento di 10 MBit/sec. Il nuovo softwa-

re è stato aggiornato sia per i nuovi

Atari (TT) sia per le nuove schede grafi-

che. Finalmente visibile la LAN Ethernet

a basso costo di Atari!

Tra le caratteristiche principali della

scheda di collegamento, troviamo con-

nessione diretta sul bus del Mega ST,

chip custom VLSI per la gestione intelli-

gente della LAN, 64 KByte di RAM
statica; la velocità è di 10 MBit/sec ed è
possibile far girare software di File Ser-

vice, protocollo di comunicazione TCP/
IP ed il sistema operativo X/ST/Window.
Come facilmente intuibile la rete è

per ora disponibile soltanto per Mega
ST.

Tra le proposte a basso prezzo, la più

appetibile è senza dubbio quella della

Eickmann con una LAN dedicata per ST le

cui note disponibili sono la velocità di 1 00
Kb/s e un costo per nodo di 400.000 lire.

Il sistema operativo Unix per eccel-

lenza disponibile su ST rimane X/ST/

Window. Quest'ultimo sembra non tro-

vare ostacoli ad una sempre maggiore
diffusione. A Dusseldorf sono stati mo-
strati i nuovi moduli per l'interazione

Unix-GEM (3.1) ed i programmi per ge-

stire i nuovi standard grafici.
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DTP

È sicuramente il settore con maggior

tasso di crescita.

Le nuove periferiche ed il nuovo soft-

ware, sono rivolti ad una utenza sempre
più professionale.

A pochi mesi dal lancio del Logitech

Pilot Mouse, ecco una nuova novità

Logitech: l'Handy Scanner. Le presta-

zioni sono le stesse del corrispondente

per PC; 32 toni di grigio con risoluzione

variabile 1 00400 dpi e traccia di scan-

sione di 105 mm. Nella confezione del

mouse è incluso il software, per la

gestione di immagini (monocromatiche)

digitalizzate, Repro Studio junior.

Questo programma, sviluppato per la-

vorare in stretta connessione con Cala-

mus, è venduto in tre versioni. Oltre alla

già citata junior (semplice ed immedia-
ta), è presente una versione semipro

(Repro Studio) ed una professionale

(Repro Studio prò).

Le caratteristiche di quest'ultima so-

no di prim'ordine:

— gestione dell'immagine in 256 toni

di grigio (con adattamento alle attuali

schede grafiche).

— Separazione dei colori (per stampe
professionali a colori).

— Definizione del tratto raster da 1 a

356 linee/cm.

— Gestione grafica vettoriale.

— Autotracer (vettorializzazione di im-

magini lette da scanner) tramite curve

di Bezier.

— Manipolazione di blocchi.

— Undo multiplo.

— Gestione dei formati .CVG e GEM.
— Gestione virtuale di immagini fino a

16 MByte.
La versione per la gestione diretta di

immagini a colori, sarà disponibile a

breve (almeno cosi promettono produt-

tori e distributori). Comunque il punto

fondamentale è la separazione per la

stampa in quadricromia e quella fortuna-

tamente è... già disponibile!

Cranach della TmS ha invece già risol-

to i suoi problemi di gestione reale del

colore e. almeno per ora, è il primo
software professionale per la gestione-

delia pagina tipografica a colori.

La TmS si è, inoltre, ben mossa sia

nel settore della gestione vettoriale del-

le immagini, aggiornando alla versione

2.5 il suo TmS Vector ed approntato

una nuova versione di Cranach (Cranach
Studio), sia nel software di gestione che
per gli scanner a colori. Sono infatti di

sua produzione l'interfacciamento HW e
SW dei vari Epson GT-1000 (handy
scanner), Epson GT-6000 (True Color e
600 dpi in formato A4) e Sharp JX 700
(handy scanner).

Il GT-6000 è stato già provato sulle

pagine di MC, il GT-1000 è un handy
scanner con pagina A7 (74*105), 256
toni di grigio per 16 milioni di colori

corrispondenti, 200 dpi.

Il JX 100 della Sharp ha una pagina
100*180, 256 toni di grigio, 16 milioni di

colori, 400 dpi.

Hanno avuto nuovo software di ge-
stione anche plotter da taglio per seri-

grafia e fotounità diverse dalla Linotro-

rfic (come la Compugraphic).
Tra le fotounità una buona notizia è

l'uscita di una macchina dedicata alI'ST

ed a Calamus DTC Desktop Setter. Con
prestazioni di prim'ordine (utilizza la tec-

nologia laser-diode, ha una risoluzione

da 480 a 3000 dpi, una velocità di una
pagina A4 ogni 3 minuti, può stampare
sia su carta che su film) ed un rapporto

'prezzo/prestazioni molto vantaggioso,

viene pronosticato come il prodotto pro-

fessionale DTP più ricercato.

Sul fronte delle stampanti laser tradi-

zionali, una buona (direi ottima) notizia

per i possessori di SLM 804: grazie alla

tecnologia RET, la Marvin ha sviluppato

il 600-DPI-Laserkit in grado di alzare la

risoluzione della laser Atari da 300*300
dpi a 600*300 dpi. Questo gadget sarà

in prova prossimamente su queste pa-

gine.

Sul fronte Calamus purtroppo ancora
qualche ritardo per la versione SL, per

ora in fiera era disponibile una nuova
demo, ma per la distribuzione del pro-

dotto ufficiale sarà necessario attendere
ancora qualche tempo. Comunque vor-

rei ricordare i moduli che caratterizze-

ranno la nuova versione: Photo Art,

Logo Art, Line Art e Type Art.

Photo Art, è un modulo per la gestio-

ne di immagine a colori in modalità

raster. Evidentemente le qualità migliori

di questo programma saranno nella se-

parazione dei colori, nelle possibilità di

controllo di stampanti a colori, soprat-

tutto del tipo a sublimazione, ma ovvia-

mente non mancheranno le tradizionali

funzioni di manipolazione dei blocchi e
ritocco.

Logo Art è un modulo espressamen-
te sviluppato per il disegno di logo e
marchi pubblicitari. La tecnica è vetto-

riale.

Line Art è specifico per la realizzazio-

ne di Form sofisticati e Moduli. Gestio-

ne vettoriale.

Type Art è l'evoluzione del tradiziona-

le Font Editor. Gli strumenti sono ovvia-

mente molto sofisticati (come la vetto-

rializzazione automatica dei fonti bit

mapped).

Linguaggi di programmazione

Oltre alle nuove versioni dei tradizio-

nali interpreti ed alla presenza di alcuni

«nomi nuovi», ciò che più domina il

settore della programmazione sono i

toolbox di sviluppo. Se ne sono visti per

i prodotti più diffusi, i più interessanti

sono quelli per GFA Basic, Omicron
Basic, Turbo C e Modula 2.

Tra le nuove versioni, la più interes-

sante è sicuramente il Turbo C 2.0 con
un nuovo Debugger. Sempre rimanen-

do in tema di compilatori C, merita

menzione il primo (?) C object oriented

per ST. In realtà M:OOP più che un
compilatore è un precompilatore, dopo
il primo passo di tradizione sarà neces-
sario far uso di un compilatore C stan-

dard. Tra' i nuovi interpreti in evidenza

un Pascal della Maxon con ottime pre-

rogative: completa compatibilità a livello

sorgente e moduli con il Turbo Pascal

5.0, compilazione ad un passo con velo-

cità di 20.000 linee al minuto (su un
normale ST ad 8 MHz), sistema integra-

to Compiler-Linker-Debugger.

Ancora dalla Maxon un interprete Pro-

log di nuova concezione finalmente in

linea con la normale produzione Atari.
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Caligari Consumer & Co.

di Massimo Novelli

Credo non ci sia stato mai alcun

programma così tanto a lungo

atteso. Il sinonimo di animazione
per eccellenza, agli albori della

genesi Amiga già preannunciato

nelle sue caratteristiche principali,

dopo un'infinità di beta pre-release.

ecc. eccolo qui, nelle due versioni,

l'una casalinga e l'altra professional,

a farci godere l'ebrezza di «giocare»

con il mondo dei numeri fatti

immagini...o come dice il fondatore

della Octree Software, «Caligari è il

primo programma commerciale ad
impiegare, nell'uso, il paradigma
della realtà virtuale»

Ben pochi programmi, infatti, credo

siano stati attesi, così a lungo come
Caligari della Octree Software, società

incarnata in tutto e per tutto da Roman
Ormandy in quel di New York. Breve-

mente annunciato nel lontano 1985, an-

no di nascita commerciale di Amiga,
egli presentò una pre-release l'anno do-

po. con una splendida animazione ad

una delle SigGraph Conference e fu

subito successo. Successo alternato da

continui rinvìi nella commercializzazione

e. soprattutto, nella messa a punto di

una strategia finalizzata a fare accettare,

il prodotto e le sue scelte.

Da non molto tempo è presente sul

mercato nelle due, o meglio tre versio-

ni, che ne fanno un naturale upgrade da

una all'altra. C'è infatti Caligari Consu-
mer, la versione Pro Design e Pro
Animate e la Caligari Broadcast.

Già ma. per gli ultimi arrivati nel mon-
do Amiga, o per quelli un po' smemora-
ti, che cosa rappresenta il nome Caliga-

ri? Detto in poche parole, uno dei più

eccezionali programmi di modellazione

ed animazione in 3D mai apparsi per

personal computer, e questo senza om-
bra di dubbio. Se non altro per la scala-

tura di prezzo delle varie versioni, dai

circa 250 dollari per la Consumer ai 790
per la Pro Design, 1995 per la Pro

Animate ed addirittura 3495 dollari per

la versione Broadcast.

Un bel pagare, non c'è che dire. Ma
in che cosa sostanzialmente si rivela

differente dai suoi diretti concorrenti

attuali? Senz'altro per il suo «tremenda-

mente» semplice modo di usarlo, alme-

no ad un certo livello di impiego.

Caligari, infatti, è un modeler 3D che
incarna una vera e propria risposta in

tempo reale alla manipolazione degli

oggetti sullo schermo e ciò significa che
si possono tranquillamente saltare varie

fasi dello sviluppo di un progetto «ani-

mato», quali l'ideazione su carta più o
meno dettagliata o le successive messe
a punto per quanto riguarda angolazioni

di vista, luci e superfici. In sintesi, tutta

la produzione si concentrerà in quattro

fasi: disegnare o selezionare gli oggetti,

studiare e scegliere una scena in cui

appaiano, sviluppare una adeguata co-

reografia e finalmente «rendere» le im-

magini su videotape.

Nel parlare del prodotto faremo una
carrellata sulle varie opzioni presenti

nelle diverse release, anche se la filoso-

fia di utilizzo è la stessa per ciascuno di

loro. A proposito di configurazioni mini-

me per il suo uso, viene consigliato 1

mega di memoria, ma raccomandati al-

meno 2 o 4 mega per le versioni Consu-
mer e Pro. per la Broadcast vedremo
più avanti.

Esso è composto, come altri prodotti,

di un modulo Object Design, di uno
Scene Design e di un Rendering, ed
alla partenza il programma ci presenta

un pannello di controllo, in basso sullo

schermo, che ci offre tali ambienti più

un Utilities ed il Load Workspace, per

settare il path di utilizzo dei vari file

creati lavorando. Le utilitys, al momento
attuale, contengono solo la generazione

di barre colore, rigorosamente a norme
CCIR in PAL oppure NTSC — barre

colore e scala dei grigi —
,
per un evi-

dente riferimento genlock su VTR.
Nell'Object Design si potranno quindi

selezionare gli oggetti che fanno parte

della nostra scena, costruendoli da libre-

rie esterne di prossima produzione, op-

pure tramite «primitive» grafiche pre-

senti all'intemo di Caligari, che vanno da
semplici figure quali cubo, cono, ecc. a
semisfere, sfere e toroidi, da importare

sul «piano» di lavoro permettendoci al-

tresì di unire tali primitive per più com-
plessi oggetti, come pure ruotarli, ridurli

o muoverli in coordinate relative o asso-

lute. A proposito di piano di lavoro ecco-

ci ad analizzare una delle affermazioni

fatte all'inizio: esso è perfettamente
tridimensionale e gli oggetti presenti

sullo schermo, in modo ancora wirefra-

me, potranno essere «catturati» dal

puntatore del mouse e trasportati in

ogni dove, seguendo docilmente i vostri

movimenti e correggendone istantanea-

mente la prospettiva scelta; si potranno
quindi «montare» cose abbastanza
complesse in un batter d'occhio. Sem-
plicemente favoloso! E tutto ciò in tem-
po reale con redraw istantaneo! In sin-

tesi un'interfaccia grafica che fa onore a

Roman Ormandy ed al sistema scelto

per lo sviluppo di tale software.

Le peculiarità più evidenti nell'Object

Design sono riunite nella scelta dei piani

di lavoro, dalla Perspective in modo
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default alle classiche Top, Front e Left

e nel Base Menu, pannello di controllo

presente in ogni modulo, a nostra ri-

chiesta; vi sono opzioni come Status,

che ci informa in modo numerico sulla

nostra scena, Load e Save, la sezione
Primitives ed i Tools contenenti una
sub-opzione Glue, Unglue e Copy per
unire o dividere oggetti nella composi-
zione scelta, oltre alla sezione Extruder
che ci offre un piano di lavoro bidimen-
sionale per la creazione di oggetti trami-

te tracciatura poligonale, con possibilità

di Spio, Cone ed Extrude del nostro

2D da generare ed importare in 3D sul

piano di lavoro principale.

A tutto ciò è quindi aggiunto il modu-
lo Render che ci consente la tracciatu-

ra, non in standard ray-tracing ma in uno
simile sviluppato dalla stessa Octree.

molto più veloce del classico, degli og-

getti.

Le risoluzioni, usate sono, in modo
NTSC di 736x482 pixel in wireframe, la

stessa in 16 colori modo rendering,

oppure 640x400 in solo rendering mo-
de e 362x482 con 32 o 64 colori. La

versione PAL segue correttamente gli

standard attuali.

Continuando ad esplorare l'Object

Design troviamo i vari Pan e Tilt, per

cambiare l'angolo di vista relativo al

piano di lavoro. Move che ci consente
di muoverci nel mondo apparente, En-
circle ci trasporta in una sfera immagi-
naria attorno all'oggetto, e Zoom per

ingrandire porzioni dello stesso; tutto

ciò al semplice tocco del mouse e dei

due tasti associati, uno per le direzioni x

•&V il destro per l’asse z. Nella manipola-

ziohe dell'oggetto avremo poi Pick per

selezionarne uno a nostra scelta con in

Octree Software

New York. N.Y. 10036

USA.

Funzionalità simile al Consumer ma 4-8 volte più ve-

loce.

Caligari ProAnimato 1995 dollari

Capacita di animazione, reai rime script 30 preview e
controllo dì VTR.

CPU 680201030 e 68881/882 minimo 3 mega di me-

Caligari Boradcast 3495 dollari

Rendering fino a 16.7 milióni di colon; Gouraud. Phong
e metal shading; trasparenze e ombre, texture e map-
patura della rillettanza. Sorgenti luce illimitate, globali o
locali, anlìaliasing di qualità: ray-tracing a 20 volte la

velocità standard - 1/5 minuti da originale mediamente
complesso con coppia 68030/882 CPU a 25 Mhz.
Include Objoct Dosign. Scene Design, Reai Time script

30 preview, VideoTape Transport e Broadcast Rende-
ring.

Opzioni Hardware tirarne butteri

Caligari Broadcast supporta
,

schede Targa 16/24/32 e
Vistaà della Truevision, llluminator 16 della Matrox.

Opzioni Hardware tsingle Iremo controllori

Supporto per V-LAN della Vidoomedia e BCD 5000
della BCD — per qucst'uitima ó necessario il modulo
Photon Video Transport Controller della Microlllusion,

Altri moduli a richiesta.

più il controllo di gerarchia sugli oggetti

composti, tramite cursori up e down.
Trans che consente di muovere lo stes-

so secondo la direzione del mouse, e

Rot per la sua rotazione secondo gli

assi scelti, uno alla volta, deformandolo
automaticamente al variare della pro-

spettiva ma rispettandone le perpendi-

colarità sugli assi scelti.

Nella sezione Views possiamo evi-

denziarne le quattro possibilità, quali

Perspective, di cui abbiamo già parlato,

e le classiche ortogonali che sono Top,

con vista già parlato, e le classiche

ortogonali con vista sugli assi x-y, Left

sul piano z-y e Front su quello x-z. Oltre

a tutto ciò vi è un comodo Erase per

eliminare oggetti non voluti e l'Undo

dell'ultima operazione eseguita.

Vediamo ora che cosa ci offre il menu
Status, forse uno dei più importanti; al

suo invocarlo ci evidenzierà diversi para-

metri quali il nome dell'oggetto selezio-

nato su cui stiamo lavorando, RTime il

tempo, in sessantesimi di secondo ne-

cessari al rendering, x y e z le coordina-

te dell'oggetto nello spazio, EYE x y e z

le coordinate del corrente angolo di

vista, Mem la memoria a disposizione e

Bank la rotazione dell'occhio virtuale

nello spazio, con riferimento O su piano

orizzontale.

La sezione Render ci ultimerà il no-

stro lavoro e la sua velocità di esecuzio-

ne è quantomeno eccezionale in virtù

anche del fatto che detta tracciatura ci

offre solo una rappresentazione di mas-
sima, con una sola sorgente di luce ed
un set di colori limitati, per dare solo

un'idea di quello che abbiamo realizzato

— e che idea! — . Il vero ray-tracing

avverrà in un altro contesto. In tale

ambito, tuttavia, si potrà agire sui colori

mediante òursori, stamparne il risultato

oppure salvare il tutto in IFF standard.

Altro menu interessante è quello con-

trassegnato ETC, che ci consente di

agire in input numerici su tutto il settag-

gio dell'Object Design con possibilità di

Move, Encircle. Pan e Tilt dell’angolo di

visuale. Trans Rot e Scale dell'oggetto e
della griglia di riferimento del piano di

lavoro.

E veniamo ora allo Scene Design,

ambiente di assemblaggio dei nostri og-

getti singoli; il Base menu è sostanzial-
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Scene Design;

attivale le sezion.

Status e Tools

comprendenti in
Script e Lights.

Abbiamo appena latto

un rendering della

scena e. invocando
Setup, ci vengono
olferte risoluzioni

diverse con e senza
overscan per un
risultato finale di

nostro gradimento.

mente identico all'Object Design con in

più dei nuovi Tools. È importante dire

che gli oggetti in questo ambito non
potranno essere editati, ma solo riposi-

zionati o traslati. Tutte le proprietà del-

l'Object Design, per quanto riguarda an-
goli di vista e posizionamenti, valgono in

egual misura nello Scene Design ma,
dicevamo, dell'entrata in azione dei nuo-
vi Tools che vanno sotto il nome di

Copy, Scripts e Lights.

Copy ci consente di replicare un og-
getto. mantenendone le caratteristiche

ma non creandone un nuovo codice
associato, e ciò per risparmiare memo-
ria non appesantendo il programma;
Lights ci offre le possibilità di seleziona-

re le sorgenti di luce posizionandole
nello spazio in numero illimitato, me-
diante controllo di intensità sugli assi x

y e z e relativamente a sorgenti diverse
ne verrà interpolata un'intensità media
tra due valori contrastanti, salvo modifi-

che; Softsize. poi. sorgenti di luce pun-
tiforme, con possibilità di valori da 0 a

1000 per una diffusa riflettenza sui poli-

goni esposti alla luce, diretta o diffusa

che sia.

Come per l'Object Design poi, in ogni
momento si potrà avere un rendering
della scena composta, ovviamente con
molte più capacità; vi sono infatti i

settaggi dei tre attributi associati ad
ogni colore degli oggetti considerati: la

tinta — il colore —
,

l'intensità — la

diffusione —
. e l'ombreggiatura — la

specularità —
, mediante azione su sli-

der e sulle bande dei colori presenti. In

questo modulo è anche compreso Set-
up che ci offre la possibilità di cambiare
risoluzione, bassa o alta, e l'Overscan o
l'Underscan dell'immagine ray-tracing;

tra parentesi le modalità wireframe so-

no sempre in overscan in hi-res.

Dopo essere stati soddisfatti del lavo-

ro svolto avremo così bisogno del mo-
dulo Script che ci consente la vera e

propria animazione del tutto; esso si

avvale di una sintassi di comandi, pochi
ma potenti, da editare in qualsiasi wp,
composti da «moduli» di azione che
descrivono la nostra «sceneggiatura».
Al suo caricamento esso potrà quindi
essere compilato, debuggato. con mes-
saggi di errore chiari e semplici, oppure
visto in preview — in modalità wirefra-
me ma in tempo reale a 30 quadri/
secondo, variabili, come pure salvato.
Usando invece il Render esso attiverà,

nella versione Pro e Broadcast, un Sin-
gle Frame Controller, indispensabile per
controllare un VTR in Single Frame Re-
cord. potendo quindi rendere un'imma-
gine. salvarla come quadro video su
VTR. e continuare così fino alla fine.

Il linguaggio degli Script va da coman-
di come Move e Amove, per muovere
l'oggetto o l'angolo di visuale con para-
metri coordinate spaziali e numero di
frame. a Scale, Rotate, Lookat, Pause,
Rate, ecc. con un'infinità di parametri,
ma nonostante tutto semplici da ricor-

dare.

Concludendo, insomma, un prodotto
eccellente che, anche se continuamen-

te updated e non perfettamente stan-

dard almeno in ambito importazione o
esportazione di oggetti, in solo formato
Octree. è il massimo ottenibile a questo
livello.

D'altra parte la Syndesis offrirà presto
un modulo di conversione oggetti Inter-

change mentre la Active Circuits ne ha
già presentato uno, a livello di immagi-
ne generata, nel suo ImageLink, che
abbiamo già visto su queste pagine.

Molti ambienti, professionali e non,
credono molto in Caligari e nelle sue
potenzialità; onestamente, a questo
prezzo non si potrebbe avere di meglio
anche se la domanda di tali strumenti,

in ambienti di produzione televisiva, è
più un fatto di «mode correnti» su que-
sto o quell'apparecchio o software grafi-

co che sia, che di vera versatilità a
prezzo adeguato. Qualcuno dei Guru del

villaggio globale potrebbe storcere il na-

so sentendo parlare di soli 3000 dollari

di investimento, ma tant'è! Il risultato è
quello che conta e Caligari assolve ma-
gnificamente il suo compito.
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AMIGA
coordinamento di Andrea de Prisco

Programmiamo videogiochi (3)

di Marco Pesce

Con questa puntata
metteremo nelle mani dei

lettori gli ultimi strumenti
indispensabili e quindi

sufficienti, se usati

unitamente a quelli delle

scorse puntate, a realizzare un
videogioco di una certa

levatura; ovviamente i risultati

dipendono in misura maggiore
dalla vostra fantasia che,

come in tutte le discipline, è
di gran lunga più importante
della tecnica vera e propria

Gli argomenti che tratteremo riguar-

dano la gestione del joystick, l'utilizzo

del processore audio, il controllo del

Copper e l'allocazione della RAM, il tut-

to realizzato in ambiente Linguaggio

Macchina, con accesso diretto ai regi-

stri del computer. E in effetti questi

sono gli unici fondamenti che ancora vi

mancano; abbiamo già parlato di come
si aprono schermi, di come si utilizza il

blitter per disegnarci, di come si carica-

no dati dal disco e di come si usano in

generale le librerie dell'Amiga. Puntia-
mo la nostra attenzione su quei partico-

lari dispositivi di controllo esterni detti

volgarmente joystick. Niente di iper-

complicato ma qualcosa di insolito ci

aspetta se vogliamo sapere quali inter-

ruttori sono chiusi e quali aperti. Le
porte 1 e 2 sono collegate con le loca-

zioni, rispettivamente SDFFOOA e
SDFFOOC (in esadecimale). Per sapere
se gli interruttori di destra o di sinistra

sono chiusi o aperti occorre testare

rispettivamente i bit 1 o 9 (se posti a
uno l'interruttore è chiuso, ovvero il

joystick è spostato in quella direzione).

Per le direzioni alto e basso interviene la

stranezza e occorre effettuare un OR
esclusivo tra i bit 1 e 0 per sapere se
l'interruttore della direzione «verso ri-

basso» è chiuso e un OR esclusivo tra i

bit 9 e 8 per la direzione «verso l’alto».

Dal momento che non esiste una istru-

zione specifica del 68000 che effettua

l'OR esclusivo (XOR) dobbiamo arran-

giarci con mezzi propri. Le seguenti

sono due subroutine che risolvono il

problema per la porta 2, testandone il

contenuto e saltando alla giusta routine:

MOVE.W $DFF00C,D0
AND.W #3,00
CMP.W #1,00
BEQ ESEGUI GIU’
CMP.W #2,00
BEQ ESEGUI GIU'
RTS

MOVE.W SDFF00C ,D0
AND.W #$0300, D0

CMP.W #$0100, D0
BEQ ESEGUI SU
CMP.W tf$0200,D0

BEQ ESEGUI SU
RTS

Per conoscere lo stato del tasto Fire

è sufficiente testare il bit 7 della locazio-

ne $BFE001 per il joystick in porta 2 e il

bit 6 della stessa locazione per il

joystick in porta 1 ; se posti a 1 il fire è
premuto. Sul joystick non c'è molto
altro da dire; se vogliamo testare una
direzione diagonale del tipo «in alto a
sinistra» basta testare l'interruttore di

sinistra e verificare che contemporanea-
mente sia chiuso anche quello «verso
l'alto»; discorso simile va fatto anche
per le altre direzioni diagonali.

Occupiamoci ora della gestione del

Copper e delle sue «liste».

Abbiamo già accennato al fatto che il

Copper altro non è che un piccolo co-

processore che si occupa di operare in

funzione del cosiddetto raster o, se
preferite, pennello elettronico. Il suo
operato è fondamentale soprattutto in

vista del fatto che la gestione della

pagina grafica di Amiga presenta delle

particolarità di rilievo rispetto ad altri

computer. Da sottolineare che senza il

Copper nessuna pagina grafica potreb-

be mai essere visualizzata. Il principio di

funzionamento è il seguente: tramite

l’istruzione WAIT il Copper attende che
una determinata posizione del raster sia

raggiunta; a tal punto entrano in azione
le istruzioni MOVE (in quantità più o
meno elevata, a seconda della funzione
da eseguire), che trasferiscono dei dati

in formato WORD nei registri di input/

output situati a partire dalla locazione
SDFFOOO. La posizione del pennello
elettronico è definibile in termini di co-
ordinata x e di coordinata y, quindi con
una precisione molto spinta. In figura 1

potete osservare un elenco di alcuni

registri fondamentali da utilizzare in ab-

binamento al Copper; è omesso il pre-

fìsso «$DFF— » anche in virtù del fatto

che nelle istruzioni del Copper non va
indicato (perché dato per scontato). Ve-
diamo come si «assemblano» le istru-

zioni. Innanzi tutto esistono 2 puntatori

(indipendenti) che ci consentono di sce-

gliere la locazione di partenza del nostro
«programma», limitata comunque ai pri-

mi 512 Kbyte (regola valida per tutti i

chip custom di Amiga). I puntatori sono
due, ma se ne utilizza uno alla volta,
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ovviamente. Le istruzioni sono compo-
ste da due word distinte. L'istruzione

WAIT ha la prima word con il bit meno
significativo posto a 1 (sempre), mentre
i bit da 1 5 a 8 sono quelli che specifica-

no la posizione verticale del pennello
elettronico (bit meno significativi); i bit

da 7 a 0 specificano la posizione oriz-

zontale (bit più significativi). Da notare
che essendo solo 8 i bit che specificano

la posizione verticale, quindi insufficienti

per ricoprire l'estensione del raster che
è di ben oltre 256 linee, occorre usufrui-

re di un artificio per le posizioni più

elevate; è sufficiente aspettare fino alla

linea 256 e poi imporre una nuova «at-

tesa». in modo che la somma delle due
dia il risultato voluto, quindi, per esem-
pio, per aspettare fino alla linea 300
occorre imporre una WAIT che attenda

fino alla linea 256 e poi una nuova WAIT
che attenda fino alla linea 44. La secon-
da WORD ha il bit meno significativo

posto sempre a zero; il bit 15 è un
particolare bit da utilizzare per il funzio-

namento del Copper in abbinamento al

blitter e normalmente è posto a 1 . I bit

da 14 a 8 sono bit di confronto per la

posizione verticale, cosi come i bit da 7

a 1 lo sono per la posizione orizzontale;

la loro funzione è quella di escludere bit

dal confronto se posti a zero; si tratta di

un discorso un po’ particolare che ma-
gari affronteremo in seguito («loop» di

istruzioni eseguiti con il Copper...), per il

momento diciamo che devono essere
settati a 1 (tutti).

Le istruzioni «MOVE» si assemblano
impostando il bit meno significativo del-

la WORD a zero. I bit da 8 a 1 specifica-

no il registro «destinazione» (ad esem-
pio uno di quelli in fig. 1). I bit da 15 a 9
non vengono utilizzati, ma devono esse-
re posti a zero. In sostanza la prima
word di una istruzione «MOVE» equiva-

le numericamente al registro destinazio-

ne. che essendo sempre pari ha il bit

zero sempre impostato a zero e non
arrivando per estensione ad occupare i

bit da 15 a 9 li ha sempre impostati a
zero. La seconda WORD di questa istru-

zione contiene il valore da trasferire nel

registro specificato con la prima; tale

valore è ovviamente a 16 bit.

004; bit 0, posizione verticale del pennello elettronico (bit piu'
significativo)
006; bit 15-8, posizione verticale del pennello elettronico (bit meno
significativi); bit 7-0 posizione orizzontale del pennello elettronico (7
bit piu' significativi)

080; locazione di start della prima copper list (3 bit piu' significativi)
082; locazione di start della prima copper list (15 bit meno significativi)
084; locazione di start della seconda copper list (3 bit piu'
significativi)
086; locazione di start della seconda copper list (15 bit piu'
significativi)
088; restart della prima copper list (quando viene letto)
08A; restart della seconda copper list (quando viene letto)

0E0
0E2
0E4
0E6
0E8
0EA
0EC
0EE
0F0
0F2
0F4
0F6

puntatore
puntatore

bit piane
bit piane
bit piane

bit piane
bit piane
bit piane
bit piane
bit piane

al primo bit piane (3 bit piu' significativi)
al primo bit piane (15 bit meno significativi)
2 (bit alti)
2 (bit bassi)
3 (bit alti)
3 (bit bassi)
4 (bit alti)
4 (bit bassi)
5 (bit alti)
5 (bit bassi)
6 (bit alti)
6 (bit bassi)

180;

182;
184;

186;

188;

18A;
18C;

18E;

190;
192;

194;

196;
198;

19A;
19C;
19E;

1A0 ;

1A2;
1A4 ;

1A6;

1A8;

1AA;
1AC;

1AE;

1B0;

1B2 ;

1B4;

1B6 ;

1B8 ;

1BA;

1BC;
1BE;

palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore
palette colore

numero

6
7

8
9
10

11

12
13

14

15
16

17
18
19
20
21

22

23
24
25

26
27
28
29
30
31

0

Figura I - Elenco di alcun
di INPUT/OUTPUT
Itutti con ampiezza word).

i registri
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Spiegato il funzionamento delle istru-

zioni vediamo cosa possiamo effettiva-

mente farci. La funzione che esse do-
vranno assolutamente svolgere è quella

di riazzerare i puntatori dei bitplane ad
ogni scansione del raster. Lo ripetiamo
ancora una volta: i puntatori ai bit piane

di Amiga sono dinamici, ovvero vengo-
no incrementati durante la visualizzazio-

ne della pagina grafica, di conseguenza
se non fossero riportati al loro valore

iniziale, dopo la prima visualizzazione,

verrebbero visualizzate le aree di me-
moria successive con gli effetti cata-

strofici che potete ben immaginarvi. Il

problema si potrebbe risolvere con un
sistema di interruzioni tramite 68000,

t 15; SET/RESET- controlla se i canali devono essere accesi o spenti
: 14; BBUSY- stato BUSY del blitter
t 13; BZERO- stato ZERO del blitter
t 12 e 11 ; non utilizzati
: 10; BLTPRI- priorità' del blitter sul 68000 (se posto a 1)

t 9; DMAEN- abilitazione generale del DMA
c 8; BPLEN- abilitazione dei bit piane
E 7; COPEN- abilitazione del copper
t 6; BLTEN- abilitazione del blitter
t 5; SPREN- abilitazione degli sprite
t 4; DSKEN- abilitazione del Disk Drive
: 3; AUD3EN- abilitazione del canale audio 3

t 2; AUD2EN- abilitazione del canale audio 2

t 1; AUD1EN- abilitazione del canale audio 1

t 0; AUD0EN- abilitazione del canale audio 0

Figura 2 - Registro di controllo del DMA.

il Macroassembler Amigados impostate
la seguente struttura dati:

,
Se4, 0, Se6, 0, $e8, 0

,
$ea, 0 , $ec , 0 , $ee.

ripuntando i bitplane ogni qualvolta il

raster raggiunge la posizione limite della

pagina grafica, ma sarebbe uno sforzo

inutile; abbiamo la comodità di avere il

Copper, perché non dovremmo utilizzar-

lo. Ovviamente questo è solo l'impiego

più «banale»; ad esempio possiamo fa-

re in modo di avere lo schermo suddivi-

so in più modi grafici (come credete che
siano realizzati gli screen a «tendina» di

intuition?), o una sfumatura del fondale
in 256 colori utilizzando un solo bitpla-

ne! Molte delle «presentazioni» che si

vedono sui dischetti dei vari «pirati»

sfruttano il Copper per realizzare incre-

dibili arcobaleni animati..., ma diamo un
esempio pratico di utilizzo. Realizziamo
uno schermo grafico a 4 bitplane con il

Copper usufruendo dei bitplane ricavati

tramite l'apertura sotto Intuition, in mo-
do da «immobilizzare» lo screen e da
eliminare la possibilità di scrolling con il

puntatore del mouse. I registri che ci

interessano sono i 4 (8 Word) a partire

dalla locazione SDFFOÉO. In essi dovran-
no essere depositati i puntatori ai bit-

plane ogni volta che il pennello elettro-

nico ricomincerà a disegnare la pagina
grafica. Dobbiamo innanzitutto ricavarci

i 4 puntatori ai bitplane e questo ve l'ho

insegnato la scorsa puntata, poi dobbia-
mo preparare la Copper list. La prima
«istruzione» sarà una MOVE e non una
WAIT come molti di voi si aspettereb-
bero e questo perché non dobbiamo
aspettare nessuna posizione del pennel-
lo elettronico, ma agire subito. Se usate

Essa ci servirà da base ed è standard
per qualunque screen a 4 bitplane, bas-

sa risoluzione. Impostate anche la pros-

sima linea dati:

COPLIST dc.l 0

Questa locazione memorizzerà la lo-

cazione di start della Copper list. Dal
momento che la Copper list deve esse-
re allocata nei primi 512 «byte non
possiamo utilizzare direttamente la

struttura dati DCOPLIST in quanto se il

nostro computer’è espanso il program-
ma (quindi anche tale struttura) verrà

caricato a partire dalla RAM più in alto

(fast), con conseguente malfunziona-
mento. Per risolvere basta farci «dedi-
care» una zona RAM chip da Exec e
trasferirvici dentro la struttura .(debita-

mente completata) DCOPLIST. È giunto
quindi il momento di aprire una parente-

si sull'allocazione della RAM tramite
Exec. Su Amiga infatti non è possibile

impossessarsi liberamente di un blocco
di RAM qualsiasi senza provocare come
minimo un bel «Guru» a causa del siste-

ma multitasking; la procedura da segui-

re è quella di «chiederla» a Exec, che
senza problemi ce la riserverà esclusiva-

mente a noi (sempre che ci sia) e ci dirà

dove è situata. Quello che noi dobbia-
mo fare è specificare che tipo di RAM ci

serve (CHIP o FAST), quindi la sua am-
piezza. Il seguente é un esempio di

«chiamala» della routine: w

MOVE.L 4,A6
MOVE . L #36, D0 ; CHIEDIAMO 36 BYTE
MOVE.L #$10003. DI
JSR -198(A6)
MOVE.L D0, COPLIST; METTE IL PUNTATORE ALLA RAM IN "COPLIST"

Quella che ci viene data è una fettina

di chip ram (come specificato dal valore

posto in DI); per chiedere FAST o in

alternativa CHIP (se la prima non c’è)

basta sostituire il valore $10003 con il

valore $10000. Esiste anche la possibili-

tà di chiedere esclusivamente e forzata-

mente la FAST (impostando il valore

$10002), ma ciò equivale a escludere il

funzionamento su un Amiga inespanso.

Chiudiamo pure la parentesi e torniamo

alla Copper list. Ci resta ancora da sosti-

tuire al valore 0 di ogni MOVE della

struttura DCOPLIST preparata in prece-

denza, il valore effettivo dei puntatori ai

bitplane. Per semplicità suppongo che

avete preparato una struttura (come
suggerito la scorsa puntata) che contie-

ne i bitplane degli schermi aperti, chia-

mando i bitplane con B1BITP1,
B1 BITP2, ecc. memorizzandoli in ordine

crescente. Il seguente programmino
trasferisce detti valori al punto giusto

della DCOPLIST:

MOVE.L «B1BITP1.A1
MOVE.L #DC0PLIST1 ,A2

ADD.L #2,A2
LOOP MOVE.W (A1)+,(A2)+

ADD.L #2,A2
CMP.L #B2BITP1 , Al
BNE LOOP

B1 BITP1 è quindi il primo bitplane del

primo schermo da voi aperto, mentre
B2BITP1 è il primo bitplane del secondo
schermo da voi (si spera) aperto. A
questo punto la DCOPLIST è pronta per
diventare Copper list effettiva. Non ci

resta che trasferirla in chip ram con il

seguente programmino:

move . 1 #9,d0
move .

1

coplist,a0
move.l #dcoplist,al
move.l (al ), (a2)+
sub.b #l,d0

• lp

E ora l'ultima operazione; attivare la
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; locazione di start del canale 0 (3 bit piu' s

; locazione di start del canale 0 (15 bit meno

; lunghezza del campione

; periodo del campione

;
volume

; dati

; locazione di start del canale 1 (3 bit piu' s

; locazione di start del canale 1 (15 bit meno

; lunghezza del campione

; periodo del campione

; volume

; dati

; locazione di start del canale 2 (3 bit piu' £

; locazione di start del canale 2 (15 bit meno

; lunghezza del campione

; periodo del campione

; volume

; dati

;
locazione di start del canale 3 (3 bit piu' f

; locazione di start del canale 3 (15 bit meno

; lunghezza del campione

;
periodo del campione

Range del volume; 0-64 (64=max volume)
Range del periodo; 124-65535 ( 124=max frequenza)
Range della lunghezza; 0-65535 (in word, quindi ma

Figura 3 - Registri del chip audio Ida aggiungere il prefisso SDFF..J.

copper list; è sufficiente memorizzare
in SDFF080 l'indirizzo di partenza (CO-
PLIST) e «leggere» la locazione
SDFF088 (per l'avviamento); il tutto se
vogliamo utilizzare il primo dei due pun-
tatori alle Copper list. È bene attendere

una ben determinata posizione del ra-

ster prima di effettuare il trasferimento,

per evitare inceppamenti; basta esegui-
re la seguente subroutine:

T

La locazione SDFF096 è il controllo

del DMA; nel nostro caso vengono di-

sabilitati gli sprite quindi anche il fasti-

dioso puntatore dei mouse. Tra breve

vedremo meglio come funziona tale im-

portante registro. Possiamo a questo

punto ritenere conclusa la trattazione

del Copper; lascio a voi la sperimenta-

zione di giochi con la palette colore.

Siamo giunti all'ultimo argomento del

mese: la gestione del chip audio. Come
tutti sapete l'Amiga utilizza suoni cam-
pionati. o almeno questo è l'uso più

frequente che subiscono i suoi chip; in

questa sede ci occuperemo di come si

sfrutta tale modalità.

Un qualunque suono campionato è

costituito da una successione più o me-
no lunga di byte che indicano le escur-

sioni da far effettuare tramite converti-

tore digitale/analogico all'altoparlante

del monitor (o del televisore). Tale suc-

cessione di byte può essere definita

grazie a un campionatore esterno, cor-

redato di apposito programma per la

sua gestione, oppure può essere sinte-

tizzato internamente al computer, con
un algoritmo matematico. Noi supponia-

mo che il blocco di byte sia già pronto

per l'uso e già presente in RAM (se non
avete un campionatore non dovreste
avere difficoltà a «rimediare» suoni da
qualche programma musicale o da qual-

che videogame, spulciando nel dischet-

to). Innanzi tutto dobbiamo fornire a
Paula (il chip audio) la locazione di par-

tenza del blocco dati, memorizzandola
in uno dei 4 registri relativi ai 4 canali

audio. Il secondo passo è quello di

definire la sua lunghezza. Il periodo si

riferisce alla frequenza di riproduzione,

che ci permetterà di eseguire note di

diversa «altezza» con lo stesso «cam-
pione». Infine il volume, indipendente

per ciascuno dei 4 canali. Tutto questo
comunque non è sufficiente ad udire un
suono in quanto occorre anche abilitare

il relativo canale DMA. Approfittiamone

per parlare un po' del registro che con-

trolla tutti i canali DMA di Amiga. In

figura 2 potete osservare una sommaria
descrizione dei bit in esso compresi. Il

bit 1 5 è fondamentale e serve a specifi-

care se con la nostra operazione voglia-

mo attivare o disattivare il canale speci-

ficato; quando tale bit è a 1 tutti i canali

DMA specificati, ponendo il loro bit rap-

presentativo a 1 ,
verranno attivati, men-

tre se esso è posto a 0 gli stessi canali

saranno disattivati; tale accorgimento ci

permette di scrivere in questo registro

senza preoccuparci di sapere lo stato

degli altri canali che non ci interessano.

Per attivare il canale DMA 0 (quello del

canale audio 0) basta impostare nel

registro controllo DMA il valore binario

1000000000000001 ($8001 in esadeci-

male). Solo se un canale DMA è attivo il

chip ad esso relativo può funzionare. Il

bit 9 è l'abilitazione generale; se si

spegne tale flag tutti i DMA vengono
bloccati, ma basta riaccenderlo per ri-

portare la situazione alla normalità.

La stessa accortezza, avuta nel richie-

dere la RAM per la Copper list ad Exec,

occorre per memorizzare i campioni del

chip Paula. Il seguente è un esempio di

utilizzo del canale 0:

M0VP..L L0CPARTENZA , SDFF0A0
MOVE . W «10000, SDFF0A4
M0VE.W #440 , SDFF0A6
MOVE . W #40,$DFF0A8; max 64
MOVE.W #58001, 5DFF098

Tale sequenza fa partire il canale in

un loop infinito; se vogliamo effettuare

una sola «scansione» di dati, ovvero

vogliamo che il campione venga esegui-

to una volta sola, basta impostare, dopo
un ciclo raster:

MOVE.L LOCVUOTA.5DFF0A0
MOVE.W #1 .SDFF0A4

e la sequenza avrà termine dopo il pri-

mo«passaggio».
Per realizzare un motivo musicale oc-

corre campionare i singoli strumenti, e
realizzare una lista delle note da esegui-

re, badando a rispettare i tempi, ma se
volete sbrigacela basta campionare un
intero brano e mandarlo in loop, magari
avendo l'accortezza di variarne il perio-

do ogni tanto, per rendere meno mono-
tona la «cantilena» che si realizza con
tale sistema. I canali possono essere
sfruttati ovviamente anche per realizza-

re effetti sonori; in tal caso occorre
utilizzare la modalità ad un solo «pas-

saggio», per non ripetere all'infinito l'ef-

fetto impostato. E con questo abbiamo
proprio finito. A presto.

LP1 M0VF..W SDFF004.D0
AND.W #01, D0

BNF. LPl
MOVE.W #20 .5DFF096
MOVE.L COPLIST , SDFF080
MOVE.W SDFF088.D0
MOVE.W #S2C81 .SDFF08E; Impostano le dimensioni
MOVE.W #SF4B1 .SDFF090; dello schermo
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coordinamento di Andrea de Prisco

Assembler 68000
di Marco Pesce

In questo numero
affronteremo una lunga serie

di istruzioni (quasi fossero un
nemico da sconfiggere) e ci

proponiamo di esaurire il

discorso per quanto riguarda

le possibilità del 68000 nudo e
crudo. I passi successivi
saranno quelli di rendere le

nostre conoscenze
«compatibili» con il sistema
operativo di Amiga

Quello che segue sarà più o meno un
lungo elenco in ordine alfabetico di

istruzioni con sintassi, modi di indirizza-

mento possibili e altre specifiche, oltre

ad un breve commento esplicativo, il

tutto nel tentativo di realizzare una sorta

di promemoria sufficientemente ordina-

to e pronto all'uso. Veniamo ai simboli

utilizzati. Per quanto riguarda i flag oc-

corre far riferimento alla seguente tabel-

la:

— = inalterato

0= azzerato

1= settato

a= alterato tranne se «DESTINAZIONE» è

un registro degli indirizzi

A= alterato (in funzione del valore)

?= non necessariamente alterato (dipende

dal valore)

X= indefinito

Per quello che riguarda la sintassi di

indirizzamento i simboli sono i seguenti:

An. Ax o Ay= registro degli indirizzi

Dn. Dx o Dy= registro dati

Rn, Rx o Ry= qualunque registro dati o
indirizzi

(An)= registro degli indirizzi indiretto D
(An)= registro degli indirizzi indiretto con
scostamento

-(An)= registro degli indirizzi indiretto con
decremento precedente

(An)+ = registro degli indirizzi indiretto con
incremento successivo

{dato}= dato immediato

CCR= byte più basso del registro di stato

SR= registro di stato

Con la prossima tabellina elenchiamo
i simboli adottati per specificare la mo-
dalità di indirizzamento:

{ea}; uno qualunque dei modi di indirizza-

mento effettivo

{a/ea); modo alterabile

{c/ea}; modo controllo

(d/ea): modo dati

{ca/ea}; modo controllo alterabile

{da/ea}; modo dati alterabile

{ma/ea}; modo memoria alterabile

Come detto nella scorsa puntata, lo

ripetiamo per chiarezza, occorre fare

riferimento alla tabella pubblicata nella

prima puntata per verificare se un dato

modo di indirizzamento è possibile o
meno con l'istruzione che ci interessa;

ad esempio se nella sintassi possibile

troviamo una sigla del tipo

CHK {d/ea},Dn

vorrà dire che l'istruzione «CHK» (ovve-

ro l'istruzione di check) utilizza come
operando sorgente una modalità da sce-

gliere tra quelle del «modo dati» (vedi la

tabella appena esposta) ovvero tra quel-

le che nella tabella della prima puntata
hanno la colonna dell'indirizzamento

«Dati» contrassegnata con una X; l'ope-

rando destinazione è uno qualunque dei

registri dati (DI, D2 ecc.).

Da notare che alcune istruzioni hanno
più di una sintassi; noi le elencheremo
tutte. Andiamo quindi ad incominciare.

ABCD
Istruzione che effettua la somma di

due byte decimali (in còdice binario).

Può essere eseguita tra i contenuti di

due registri dati o tra quelli di due
indirizzi di memoria specificati utilizzan-

do la modalità di indirizzamento con
«decremento precedente»

sintassi: ABCD Dx, Dy
ABCD -(Ax). -<Ay)

formato: byte

alterazione dei flag: N=x; Z=?; V=X; C=A;
X=A

ADD
Ne esistono 5 varianti. La funzione è

quella di sommare i due operandi; il

risultato è come al solito depositato

nell'operando destinazione.

La variante «ADDO» utilizza il modo
Quick. La variante «ADDX» aggiunge il

valore del flag di estensione del segno
al risultato
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sintassi: ADD {ea}.Dn

ADD Dn,{ma/ea}

ADDA {ea}.An

ADDI # {dato}, {da/ea}

ADDO #{dato}.{a/ea}

ADDX Dx.Dy

ADDX -<Ax), -(Ay)

formato: byte.word e longword
alterazione dei flag ADD: N=A; Z=A; V=A;
C=A; X=A
alterazione dei flag ADDA: N=-; Z=-; V=-;

C=-; X=-
alterazione dei flag ADDI: N=A; Z=A; V=A;
C=A; X=A
alterazione dei flag ADDO: N=a; Z=a; V=a:
C=a; X=a
alterazione dei flag ADDX: N=A; Z=?; V=A;
C=A; X=A

AND
Effettua l'AND logico tra sorgente e

destinazione

sintassi: AND {d/ea}.Dn

AND Dn,{ma/ea}

ANDI # {dato}, {da/ea}

ANDI #{dato},CCR
ANDI #{dato},SR

formato AND: b. w, I

formato ANDI: b, w, I formato AN-
Dl con CCR: byte

formato ANDI con SR: word
alterazione dei flag AND: N=A;
Z=A; V=0; C=0; X=-
alterazione dei flag ANDI: N=A;
Z=A; V=0; C=0; X=-
alterazione dei flag ANDI con CCR:
N = ? ;

Z=?; V=?; C=?; X=?
alterazione dei flag ANDI con SR:

N=?; Z=?; V=?; C=?; X=?

ASL e ASR
Tali istruzioni permettono di effettua-

re lo spostamento dei bit del dato sor-

gente in una delle due direzioni (rispetti-

vamente verso sinistra e verso destra).

Il bit, rispettivamente, più significativo o
meno significativo viene trasferito nel

flag di Carry e in quello di estensione
del segno. Il posto lasciato «vuoto»
viene riempito con uno zero

sintassi: ASL Dx.Dy (oppure ASR)
ASL #{dato},Dy (oppure ASR)
ASL {ma/ea} (oppure ASR)

formato: b, w o I

alterazione dei flag: tutti «A»

Bcc

In questo gruppo di istruzioni sono
incluse tutte quelle che effettuano dir-

mazioni (ovvero salti ad altri punti del

programma) in funzione del risultato

delle operazioni precedenti, quindi in

funzione del registro di stato.

Ne esistono 1 6 e noi le elencheremo
affiancandovi il flag che viene testato e

la condizione che deve verificarsi in

esso affinché ci sia la diramazione; a

volte verrà indicata tra parentesi una
descrizione più «umana» di quello che
viene controllato.

La sintassi prevede l'utilizzo del mne-
monico con affiancata la label destina-

zione (esempio: BEQ SUBROUT)

BCC se C=0
BCS se C=1 BEQ se Z=1
BGE se N=1 e V=0 oppure se N=0 e V=1
(se > o =)

BGT se N=1 e V=1 e Z=0 oppure se N=0 e

V=0 e Z=0 (se maggiore di)

BHI se C=0 e Z=0
BLE se N=1 e V=0 oppure se N=0 e V=1
oppure se Z=1 (se < o =)

BLS se C=1 oppure Z=1
BLT se N=1 e V=0 oppure se N=0 e V=1
(se minore di)

BMI se N=1
BNE se Z=0
BPL se N=0
BVS se V=1
BVC se V=0 BRA salta in ogni caso (da usare

in alternativa a JMP)
BSR salta a una subroutine (da usare in

alternativa a JSR)

formato: b e w
alterazione dei flag: tutti inalterati

BCHG
Viene utilizzata per testare il valore di

un bit.

Questo è specificato dall'operando

sorgente e si trova nell'operando desti-

nazione.

In quest'ultimo il bit viene comple-
mentato (invertito). Con l'istruzione

BCLR invece tale bit viene azzerato,

mentre con la BSET viene posto a 1.

Infine con la BTST il bit viene lasciato

inalterato.

Da notare che in ogni caso il bit viene

copiato nel flag Z

sintassi: BCHG Dn, {da/ea}

BCHG #{dato}, {da/ea}

BCLR Dn,{ea}

BCLR #{dato},{ea}

SET Dn,{ea}

BSET #{dato},{ea)

BTST Dn.{d/ea)

BTST #{dato},{d/ea}

formato: byte se DEST. è memoria e long-

word se è un registro dati

alterazione dei flag: solo Z con «A»

CHK
Viene utilizzata per confrontare l'ope-

rando sorgente con il byte basso di un

registro dati. Se la destinazione è mino-
re di zero o se è maggiore della sorgen-

te viene attivata una «eccezione»; que-
st'ultima è un'operazione che prevede
un complesso sistema di salti ed è
normalmente utilizzata dal sistema ope-
rativo per situazioni particolari. Noi non
tratteremo le eccezioni, ma per comple-
tezza elencheremo anche le istruzioni

che implicano il loro funzionamento

sintassi: CHK {d/ea},Dn

formato: Word
alterazione dei flag: N=X; Z=X; V=X; C=X;
X=-

CLR

Serve ad azzerare tutti i bit dell'ope-

rando specificato

sintassi: CLR {da/ea}

formato: B, W o L

alterazione dei flag: N=0; Z=1; V=0; C=0;
X=-

CMP
È l'istruzione che permette il confron-

to con due dati e che è normalmente
seguita da istruzioni di diramazione. L'o-

perando sorgente viene sottratto all'o-

perando destinazione, ma quest'ultimo

resta inalterato; ovviamente vengono
alterati i flag di condizione

sintassi: CMP {ea},Dn

CMPA {ea},An

CMPI .. {dato}, {da/ea}

CMPM (Ax)+.(Ay)+

formato: tutte B, W o L tranne CMPA (solo

W e L)

flag: tutti «A» tranne X che resta inalterato

DBcc

Istruzioni simili alle Bcc ma in più

implicano un decremento dell'operando

specificato. Se la condizione è verificata

si effettua la diramazione all'indirizzo

specificato dalla label. Anche in questo
caso elenchiamo i vari tipi di condizioni

e di flag coinvolti

sintassi: DBcc Dn, {label}

DBCC se C=0
DBCS se C=1
DBEQ se Z=1
DBF se falso

DBGE se N=1 e V=0 oppure N=0 e V=1
DBGT se N=1 e V=1 e Z=0 oppure N=0
V=0 e Z=0
DBHI se C=0 e Z=0
DBLE se N=1 e V=0 oppure N=0 e V=1
oppure Z=1
DBLS se C=1 e Z=1 DBLT se N=1 e V=0
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oppure N=0 e V=1
DBMI se N=1
DBNE se Z=0
DBPL se N=0
DBVS se V=1
DBVC se V=0
DBT se vero

DBRA senza condizione

formato: Word
flag: nessuno alterato

DIVS

È la classica operazione di divisione.

L’operando destinazione è a 32 bit e
viene diviso con il sorgente che è a 1 6;

il risultato va nell'operando destinazio-

ne. Il resto viene depositato nella parte

alta del registro dati destinazione e il

quoziente in quella bassa. Viene genera-
ta una «eccezione» se si tenta la divisio-

ne per zero. L'istruzione DIVU usa una
aritmetica in valore assoluto.

sintassi: DIVS {d/ea},Dn

DIVU {d/ea}.Dn

formato: W
flag: N=A; Z=A; V=A; C=0; X=-

EOR
Operazione logica di OR esclusivo

sintassi: EOR Dn,{da/ea>

EORI #{dato},{da/ea}

EORI #{dato},CCR

EORI #{dato},SR

formato: (rispettivamente) B, W, L; B. W, L;

B; W
flag: N=A; Z=A; V=0; C=0;
,X=- (tranne che con CCR e SR che invece

sono tutti «?»)

EXG
Scambia fra loro i contenuti dei due

registri specificati

sintassi: EXG Rx.Ry

formato: L

flag: tutti inalterati

EXT

Effettua l'estensione del segno
sintassi: EXT Dn
formato W e L

flag: N=A; Z=A; V=0; C=0; X=-

JMP
Istruzione di salto incondizionato alla

locazione specificata

sintassi: JMP {c/ea}

flag: inalterati

JSR

Istruzione di salto incondizionato a
subroutine con ritorno (se si incontra

una RTS)

sintassi: JSR {c/ea}

flag: inalterati

LEA

Carica l'indirizzo effettivo nel registro

indirizzi specificato

sintassi: LEA {c/ea}.An

formato: L

flag: inalterati

LINK

È una istruzione per un utilizzo parti-

colare dello stack pointer, ma non verrà

trattata

LSL e LSR

Identiche alle istruzioni ASL e ASR
ma il flag V viene azzerato

MOVE
È l'istruzione più usata e serve a

trasferire valori dalla destinazione alla

sorgente. Ne esistono ben 19 varianti

sintassi: MOVE {ea},{da/ea}

MOVEA {ea}.An

MOVEM {serie di registri}, {ca/ea}

(movimento multiplo)

MOVEM {ca/ea}, {serie di registri}

(mov. multiplo)

MOVEM (An)+
,
{serie registri}

(m.m.)

MOVEM {serie registri},-(An)

(m.m.)

MOVEP Dx,d(Ay)

MOVEQ #{dato},Dn
MOVE {d/ea}.CCR

MOVE {d/ea}.SR

MOVE SR,{da/ea}

MOVE USP.An (USP= stack pointer

utente)

MOVE An.USP
MOVEC Rn,(Cr) (istruzione privile-

giata da usare quindi solo in stato supervi-

sore)

MOVEP d(Ay),Dx (trasferisce i sin-

goli byte a locazioni alternate, ovvero una si

e una no)

MOVEC (Cr),Rn (istr. priv.)

MOVES Dn. {ea} (istr. priv.)

MOVES {ea},Dn (istr. priv.)

MOVE CCR,{ea}

MULS
Questa istruzione permette di esegui-

re delle moltiplicazioni aritmetiche. Vie-

ne moltiplicato l'operando sorgente (a

16 bit) con la parola più bassa del desti-

nazione e il risultato va ovviamente nel

destinazione. L'istruzione MULU usa
aritmetica in valore assoluto

sintassi: MULS {d/ea},Dn

MULU {d/a},Dn

formato: Word
flag MULS: N=A; Z=A; V=0; C=0: X=-
flag MULU: tutti inalterati

NBCD
Effettua una sottrazione da zero sul-

l'operando destinazione e sul bit di

estensione, adottando una aritmetica

decimale. Il risultato è il complemento a

10 o a 9 del dato a seconda che,

rispettivamente, il flag di estensione è

settato o resettato

sintassi: NBCD {da/ea}

formato: Byte

flag: N=X; Z=?; V=X; C=A; X=A

NEG
Questa istruzione sottrae l’operando

destinazione dal valore zero. L'istruzio-

ne NEGX sottrae anche il bit di esten-

sione

sintassi: NEG {da/ea}

NEGX {da/ea}

formato: B, W o L

flag NEG: tutti «A» flag NEGX: tutti «A»,

tranne Z=?

NOP
È la classica istruzione nulla, ovvero

quell'istruzione che non effettua alcuna

operazione ma che può essere utile per

riempire spazi vuoti, tuttavia è molto più

utilizzata nel caso di programmazione
con un monitor che nel caso si utilizzi

un vero assemblatore

sintassi: NOP
flag: non alterati

NOT
Effettua l'inversione di tutti i bit del-

l'operando specificato (da 1 a 0 e vice-

versa)

sintassi: NOT {da/ea}

formato: B, W o L

flag: N=A; Z=A; V=0; C=0; X=-

OR
Effettua un OR logico tra sorgente e

destinazione

MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990



AMIGA

sintassi: OR {d/ea},Dn

OR Dn,{ma/ea}

ORI #{dato), {da/ea}

ORI #{dato},CCR
ORI #{dato},SR (privilegiata)

formato: B, W o L (per CCR e SR, rispettiva-

mente solo, B e W)
flag: N=A; Z=A; V=0; C=0; X=- (per CCR
e SR tutti «?»)

PEA

È una istruzione che permette di cal-

colare un indirizzo effettivo e di deposi-
tarlo nell'area stack

sintassi: PEA {c/ea}

formato: Longword
flag: nessuna alterazione

RESET

Il reset è una istruzione privilegiata (si

usa solo in stato supervisore, pena l'at-

tivazione di una eccezione di TRAP).
Essa resetta tutti i dispositivi esterni.

Dall'utente non dovrebbe mai essere
utilizzata

sintassi: RESET

ROL e ROR
Sono le classiche istruzioni di rotola-

mento, ovvero quelle che ruotano verso
sinistra (ROL) o verso destra (ROR) l'in-

tero contenuto dell'operando specifica-

to. depositando il bit che «esce» nel

flag CARRV e il contenuto di quest'ulti-

mo nel bit rimasto vuoto. Le istruzioni

ROXL e ROXR sono simili alle prece-

denti ma depositano il bit uscente nel

flag di estensione. La sintassi vale sia

per la ROL che per la ROR (basta sosti-

tuire alla L la R)

sintassi: ROL Dx.Dy

ROL #{dato}.Dy

ROL {ma/ea}

ROXL Dx.Dy

ROXL #{dato},Dy

ROXL {ma/ea}

formato: B. W o L flag ROL (o ROR): N=A;
Z=A; V= 0; C=A; X=-
flag ROXL (o ROXR): N=A; Z=A; V=0;
C=A; X=A

RTS

Sono comprese in questo gruppetto
tre istruzioni che effettuano il ritorno da
una subroutine (chiamata con una JSR
o simili) ma ognuna con una modalità

differente: la RTS ritorna nel modo
«classico», la RTR ritorna con il ripristi-

no del CCR mentre la RTE ritorna da
una eccezione

sintassi: RTS
RTR
RTE

flag RTS: nessuna alterazione

flag RTR e RTE: tutti «A»

SBCD

Effettua la sottrazione in aritmetica

decimale

sintassi: SBCD Dx,Dy
SBCD -(Ax).-(Ay)

formato: Byte

flag: N=X; Z=?; V=X; C=A; X=A

SCC e altre

In questo gruppo di istruzioni sono
racchiuse tutte quelle che settano a $FF
il contenuto dell'operando specificato

se si verifica la condizione imposta dalla

particolare variante. Ecco l'elenco com-
pleto con relativa condizione

sintassi generale: Scc {da/ea}

SCC se C=0
SCS se C=1
SEQ se Z=1 SF se falso

SGE se N=1 e V=0 o N=0 e V=1
SGT se N=1 e V=1 e Z=0 o N=0 e V=0 e

SHI se C=0 e Z=0
SLE se N=1 e V=0 o N=0 e V=1 o Z=1
SLS se C=1 o Z=1
SLT se N=1 e V=0 o N=0 e V=1
SMI se N=1 SNE se Z=0
SPL se N=0 ST se vero

SVS se V=1
SVC se V=0
formato: Byte

flag: non alterati

STOP
Istruzione privilegiata che ferma l'ese-

cuzione prima di un trace o di un inter-

ruzione o anche di un reset. Non utiliz-

zata dall’utente

sintassi: STOP #{dato}

flag: tutti «A»

SUB
Effettua una sottrazione binaria tra

destinazione e sorgente (dest.-sorg.). La

SUBQ sottrae velocemente mentre la

SUBX include il flag di estensione

sintassi:

SUB {ea},Dn

SUB Dn, {ma/ea}

SUBA {ea}.An

SUBÌ #{dato), {da/ea}

SUBQ #{dato},{a/ea}

SUBX Dx.Dy
SUBX -<Ax),-(Ay)

formato: B. W o L (tranne SUBA che è solo

W o L)

flag: tutti «A» tranne per SUBA che sono

tutti «-» e per SUBX che Z è «?»

SWAP
Scambia le parole di un registro dati

tra di loro

sintassi: SWAP Dn
formato : W
flag: N=A; Z=A; V=0; C=0; X=-

TAS

Effettua il test del bit più significativo

dell'operando: se quest’ultimo è a 1

setta il flag N, mentre se è a 0 setta il

flag Z

sintassi: TAS {da/ea}

formato: Byte

flag: N=A; Z=A; V=0; C=0; X=-

TRAP

istruzione che attiva un'eccezione

(non trattata)

TST

Effettua una comparazione con zero

dell'operando e setta i relativi flag

sintassi: TST {da/ea}

formato: B, W o L

flag: N=A; Z=A; V=0; C=0; X=-

UNLK
È l'ultima (finalmente!) istruzione del

68000 e viene usata come funzione

inversa della LINK. In ogni modo (come
quest'ultima) non viene trattata

sintassi: UNLK An
flag: inalterati

È con questo abbiamo veramente
concluso. Sicuramente molte delle

istruzioni non verranno neppure prese

in considerazione da alcuni di voi, o ce

ne saranno altre delle quali ignorate

persino l'utilità, ma questo è inevitabile.

Il modo migliore per evitare di ricadere

nei soliti schemi di programmazione,
usufruendo di un limitato gruppo di

istruzioni ed escludendo la maggior par-

te di quelle specifiche è quello di eserci-

tarsi, realizzando piccoli programmi e
poi cercando di sostituire, dove è possi-

bile, istruzioni specifiche; se ne guada-

gnerà in semplicità di stesura e in velo-

cità di esecuzione. Alla prossima.
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coordinamento di Andrea de Prisco

Programmare in C su Amiga w
di Dario de Judicibus

Continuiamo la nostra carrellata

sulle strutture elementari utilizzate

da quadri e controlli. In questa
puntata parleremo di bordi.

Ritornano inoltre la Scheda Tecnica

e la rubrica «Casella Postale»

Nella scorsa puntata avevamo proposto
un semplice esercizio allo scopo di di-

mostrare come certi colori e modi grafi-

ci siano più adattati di altri qualora non
si sappia con esattezza su che tipo di

fondo si stia operando. In pratica si

trattava di generare un fondo formato
da rettangoli sovrapposti di varie forme
e colori, e quindi di stampare su tale

sfondo una frase qualunque utilizzando

varie combinazioni di colori e modi grafi-

ci. Ovviamente questo esercizio serviva

anche a farvi prendere confidenza con

la struttura IntuiText presentata nella

scorsa puntata.

In figura 1 viene mostrato un possibi-

le esempio della soluzione all'esercizio

proposto. Naturalmente il vostro pro-

gramma può essere molto differente da
quello presentato. L'importante è che
soddisfi i requisiti richiesti.

La struttura del programma è molto
semplice. Dopo le oramai classiche di-

chiarative iniziali, il programma principa-

le non fa altro che chiamare in sequen-
za cinque sottoprogrammi. Il primo e
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irand(t 1me(«))i

}

«it(e)i
* Klt_,"T> ao,el,br<,r,<(rtr,,rt L,br,rj' > lntu,tl0n8“ >•

vofd DrawStuf f ()

for (1 0;t<R£PEAT,1**)

SetAPen (rp ,rand ( ) VCOLS)

:

for (j“0i j<REP£ATij*+)

<

SetDrMd(rp,rand()'iHOOS) ;

xa = ranci (}'. (DJ COLS-10) * 1;

»• - rand()A(DJ~ROWS-10J * li

xH - rand()‘,(OJ~COLS-10) . 1;

>N - rand()*.(DJ ROWS-18) • li

base.DrawHode • JAHii

base.TopEdge »• LIRE;

base. IText = "COL2 C0L3 JAN1";

PrintIText(rp,&base,0,8);

base.DrawHode COHPLEHEHTi

base.TopEdge *- LINEi

base. IText - "COIR C0L3 COHPLEHEMT'i

Print IText (rp, Abase, 8,0);

base.DrawHode - C0HPIEHENT| IHVERSVIDì

base.TopEdge = lIHEi

base. IText • "CDL2 C0L3 CDHPLEHEHTì IMVERSVID"i

PrtntIText(rp,Abase, D,8)i

base.DrawHode = J»Hl| IHVERSVIDì

base.TopEdge *• LIHEi

base. IText - -C0L2 C0L3 JAHl|lHVERSVIO"i

Pr1ntIText(rp,Sbase.8,8)i

base.DrawHode - JAH2| IHVERSVIO;

base.TopEdge *• LIHEi

base. IText - "C0L2 COL3 JAH2|IHVERSVID"-,

Pri ti t IText (rp.&base, 8,8) i

FOREVER

if «iesg (IHSG •)EetHsg(ap)) - HULl) HaitPort(ap) :

Figura 1 Esercizio proposto nella 2b‘ puntata.
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l'ultimo sono i soliti StartAIIO e Close-

All() che sfruttano la tecnica delle ma-
schere di controllo per l'apertura e la

chiusura delle varie risorse utilizzate dal

programma.
La seconda procedura serve a dise-

gnare sul fondo della finestra. Come si

vede in figura, è stata utilizzata la fun-

zione rand() del Lattice C per calcolare

le dimensioni ed i colori dei vari rettan-

goli che faranno da sfondo al testo. Il

valore ottenuto da rand() è rinormalizza-

to nella gamma richiesta di valori utiliz-

zando l'operatore modulo%. Inoltre, per
quello che riguarda le coordinate dei

vertici dei rettangoli, si è scelto di pren-

dersi 10 pixel di bordo e di evitare valori

nulli sommando uno al risultato dell'o-

perazione rand()%latomax. Questo
non è in effetti necessario, dato che
stiamo utilizzando una finestra GZZ, ma
non fa certo male. Ricordo che, nel

caso avessimo deciso di non usare una
GimmeZeroZero, avremmo dovuto va-

riare tutte le coordinate in modo da
tener conto delle dimensioni del bordo
della finestra.

Per finire bisogna assicurarsi che le

coordinate del secondo vertice del ret-

tangolo siano maggiori di quelle del

primo vertice. A questo scopo si utiliz-

zano due semplici istruzioni di scambio

/swap]. Se uno vuole può anche aggiun-
gere un paio di istruzioni per evitare che

il rettangolo degeneri in una linea.

La terza procedura serve a rendere i

testi. Per comodità, ogni testo riporta i

parametri relativi agli attributi del testo

stesso (colori e modo grafico). Inoltre, al

fine di ottimizzare la memoria, si è
deciso di utilizzare sempre la stessa
struttura IntuiText.

La penultima procedura altro non è
che il ciclo di attesa dell'evento che
indica che l'utente ha deciso di chiudere
la finestra e terminare il programma.
Dato che questo è l'unico evento che
può arrivare alla porta IDCMP, come
specificato nella struttura NewWin-
dow, non c'è bisogno di una procedura
tipo HandleEvents().

Non entrerò ulteriormente nel detta-

glio del codice anche perché ritengo sia

sufficientemente chiaro a chi mi abbia

seguito nelle ultime puntate od abbia

comunque una certa conoscenza di In-

tuition e del C. Chi vuole può comunque
divertirsi a modificarlo aggiungendo
nuove combinazioni od ottimizzando il

codice, che è stato volutamente scritto

seguendo uno stile lineare, specialmen-

te nella DrawTextsO, per renderlo più

semplice e chiaro.

Introduzione

In questa puntata parleremo di bordi.

Le strutture che servono a definire tali

oggetti sono, come nel caso di Intui-

Text, strutture elementari utilizzabili di-

rettamente o referenziabili da altri og-
getti più complessi. In entrambi i casi,

comunque, esse fanno sempre riferi-

mento ad un elemento contenitore che
rappresenta anche il sistema di coordi-

nate nel quale vanno posizionate. Come
già detto nella scorsa puntata, il punto
del contenitore rispetto al quale sono
definiti tali oggetti si chiama origine.

Border

La struttura Border non serve solo,

come farebbe pensare il nome, a dise-

gnare comici, ma è la base per rendere
qualunque figura formata da segmenti
connessi di qualunque inclinazione. Inol-

tre, legando fra di loro più strutture

Border a formare l'oramai classica cate-

na di strutture, è possibile di fatto dise-

gnare qualunque gruppo di figure anche
non connesse fra loro.

Ogni bordo ha inoltre una sua propria

origine, cioè un punto rispetto al quale
vanno date le coordinate di tutti i vertici.

Per distinguerla dall'origine del conteni-

tore la chiameremo vertice zero. In pra-

tica, per definire un bordo basta fornire

il vettore delle coordinate relative al

vertice zero di tutti i vertici della figura

da disegnare.

La struttura Border (vedi figura 2) è
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La scheda tecnica

Anche questa volta presenteremo cinque comandi dett'Ami-
gaDOS 1.3 a partire da GETENV. Ricordo ancora una volta che

le informazioni qui riportate sono specifiche della versione 1 .3

e che, sebbene la sintassi ed il formato di ogni comando siano

riportati nella forma completa, le specifiche non includono
anche quelle informazioni che possono essere trovate nel

manuale dell'AmigaDOS 1.2.
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formata da otto campi:
LeftEdge: indica la posizione del ver-

tice zero del bordo, in pixel, rispetto al

lato sinistro dell'elemento che lo con-

tiene;

TopEdge: indica la posizione del ver-

tice zero del bordo, in pixel, rispetto al

lato superiore dell'elemento che lo con-

tiene;

FrontPen: è il numero del registro

del colore utilizzato per tracciare i seg-

menti che compongono il bordo,

BackPen: non è utilizzato per i bordi;

DrawMode; è il modo grafico di trac-

ciamento del bordo (vedi più avanti);

Count: specifica il numero di vertici

forniti nel vettore XY;
XY: è il vettore che contiene le coor-

dinate di tutti i vertici che compongono
il bordo, relative al vertice zero (vedi più

avanti);

NextBorder: punta ad un'altra strut-

tura Border, permettendo così di colle-

gare più bordi insieme a formare una
lista; ogni bordo può avere ovviamente
caratteristiche completamente diffe-

renti.

Spendiamo qualche parola in più su

un paio di questi campi. Innanzi tutto

DrawMode. Questo campo, differente-

mente da quanto succede per Intui-

Text, può assumere solo due valori:

JAM1 : che indica che va usata
FRONTPEN per il tracciamento dei seg-
menti;

COMPLEMENT: con il quale il seg-
mento viene tracciato cambiando lo

sfondo con il suo complemento binario

(in termini di numero del registro di

colore).

Ecco perché il campo BackPen viene

di fatto ignorato. Esso non ha alcuna

utilità se si usa uno di questi due modi
grafici.

Veniamo ora al vettore XY. Esso è
formato dalle coordinate (coppia X, Y) di

tutti i vertici che compongono il bordo.

misurate a partire dal vertice zero. Que-
st'ultimo non fa necessariamente parte

del bordo, a meno che una delle coppie
fornite non sia appunto (0.0). La prima
coppia rappresenta quindi le coordinate

del primo vertice. Ogni coppia successi-

va rappresenta il punto di arrivo di un
segmento ed, eventualmente, quello di

partenza del successivo, a meno che

non sia l’ultima coppia (vedi figura 3).

Una caratteristica interessante di que-

sto vettore è quella di rappresentare di

fatto la forma dei bordo, indipendente-

mente da dove esso sia posizionato nel

contenitore. Questo permette di riutiliz-

zare lo stesso vettore per definire più

bordi che abbiano la stessa forma ma
che si trovano in punti diversi di un
elemento contenitore o che appartenga-

no addirittura a contenitori diversi. Que-
sto è il motivo per il quale i vertici del

bordo vanno misurati relativamente al

vertice zero, piuttosto che rispetto all’o-

rigine del contenitore. Se fosse stata

scelta quest'ultima soluzione, infatti,

avremmo dovuto usare vettori differenti

solo per un fattore costante pur essen-
do i bordi da disegnare esattamente
identici, sprecando così memoria e
complicando inutilmente il programma.

È importante capire le ragioni che
stanno alla base delle scelte operate

dagli sviluppatori di un sistema operati-

vo o di un programma, piuttosto che
limitarsi ad accettarle ed utilizzarle, per-

ché prima o poi vi capiterà sicuramente
di dover fare scelte analoghe. L'espe-
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rienza di un programmatore non sta

infatti tanto nella sua conoscenza di un
linguaggio o di un sistema operativo,

quanto nell'insieme di tutte quelle tecni-

che logiche (chiamate a volte, scherzo-

samente, trucchi) che sono in effetti il

vero motore di un programma. Molti

ottimi programmatori infatti, conoscono
così tanti linguaggi da aver bisogno co-

munque della guida di riferimento men-
tre programmano, sia per evitare errori

di sintassi, sia per trovare le funzioni ed
i servizi messi a disposizione da quello

specifico linguaggio. Non è quindi tanto

importante conoscere a menadito un
linguaggio od il formato delle funzioni di

un sistema, quanto avere la capacità di

sviluppare una logica di programmazio-
ne semplice, flessibile e potente.

Naturalmente anche i bordi, come già

i testi, possono essere direttamente
disegnati in un raster utilizzando una
funzione apposita, oltre che essere indi-

rettamente resi quando viene visualizza-

to un oggetto che li referenzia, come ad
esempio un quadro od un controllo.

Questa funzione si chiama DrawBor-
der() ed è riportata in figura 4.

Conclusione

Nella prossima puntata parleremo

Casella Postale

Questo mese rispondo ad una lettera rice-

vuta da Campagna, in provincia di Salerno, il

30 luglio 1990.

Oggetto:
Chiarimenti sulle funzioni getchar() e simili,

programmando in C su Amiga 500 - v. 1.3.

Gentilissimo Signor Dario de Judicibus.

sono un lettore di MC dal lontano 1985. Da
allora non ho perso un numero del suddetto

mensile ed ho avuto cosi l'occasione di se-

guire i vostri articoli, soprattutto quelli legati

all'Amiga ed al Linguaggio C. Come avete già

capito, posseggo un Amiga 500 e program-

mando in C su di esso ho riscontrato l'evi-

dente difficoltà di usare correttamente la

funzione getcharO e le sue simili nei pro-

grammi tipo i classici di K8tC.

È banalmente evidente che potrei fare a
meno di scrivere proprio questi programmi,

dedicandomi a cose più serie. Ma due motivi

mi spingono ad insistere nella risoluzione di

questo problema:
• il primo è che sono metodico e testardo,

perciò devo mettere anche questo tassello al

posto giusto, se voglio andare avanti serena-

mente.
• Il secondo motivo è legato a voi (ecco il

perché della lettera!?) e precisamente ad un

vostro «vecchiotto» articolo: «Programmare
in C su Amiga (2)» del giugno 1988. In esso
Iscusate se l'ho ripescato!?) mi confermate i

problemi I/O che si riscontrano nel CU di

Amiga — mi riferisco alle finestre aperte

come CON: o come RAW: - ma nello

stesso tempo rimandate ad un chiarimento

prossimo, che però non mi risulta abbiate

fatto ancora. Avete si toccato molti temi
interessanti, quanto piuttosto ostici per me,
ma non più quello.

Sono alquanto imbarazzato nel parlarvi pro-

prio di questo problema, perchè sono convin-

to che non lo ritentate più molto interessan-

te: tuttavia vi pregherei lo stesso di darmi

una risposta, anche minima, anche solo co-

me il titolo di un libro (facilmente reperibile...)

sul quale possa studiare da solo questa solu-

zione.

Credo di aver abusato già abbastanza della

vostra cortese attenzione per finire vi elenco

il sistema su cui studio:

Amiga 500 con espansione ed accessori vari

+ Lattice C 5.04 (semi-originale).

Se anche non meritassi la vostra risposta,

vi ringrazio per avermi seguito fin qua e vi

saluto cordialmente.

Ciao Liberato - Campagna (SA)

Innanzi tutto non penso che provare pro-

grammini classici alla K&R sia da considerare

stupido o banale. Il linguaggio C. benché
indubbiamente potente, non può certo consi-

derarsi uno dei più lineari e semplici per

quello che riguarda leggibilità e sintassi.

Spesso questi piccoli programmi possono
insegnare più cose di quante se ne può
imparare affrontando programmi «più seri».

E se qualcuno ha qualche dubbio a riguardo,

vada a leggersi lo splendido The C Puzzle

Book di Alan R. Feuer, pubblicato dalla Pren-

tice-Hall (ISBN 0-13-109926-4).

Veniamo ora al problema in questione. La

funzione getcharO, implementata in realtà

nel Lattice C 5.xx come macro, dovrebbe
leggere un carattere per volta da console. Se
apriamo una finestra come CON:, tuttavia, i

dati immessi da tastiera vengono filtrati in

modo da lasciar passare solo i caratteri da

0x20 a 0x7E e da 0x80 a OxFF. La maggior
parte dei caratteri di controllo, i tasti cursore

ed i tasti funzionali sono intercettati ed utiliz-

zati dal gestore di CON:. Ad esempio, se si

usa NEWCON:, il tasto di cancellazione in-

versa può essere utilizzato per cancellare un
carattere mentre i tasti cursore permettono
di spostarsi su e giù per il testo. Se poi si

della struttura Image. Purtroppo lo spa-

zio limitato non mi ha consentito di farlo

in questa puntata. Ad ogni modo vi

lascio un semplice esercizio per la pros-

sima volta. Modificate nel programma
che avete scritto a soluzione dell'eserci-

zio che vi avevo proposto nella 24*

puntata, la parte relativa alla generazio-

ne del fondo su cui stampare una frase

in differenti modi grafici. Invece di dise-

gnare sul fondo tanti rettangoli di diffe-

renti dimensioni e colori, tracciate un
certo numero di bordi scegliendo a caso
vuoi le coordinate dei vertici, vuoi i

colori ed il modo grafico.

Buon lavoro!

utilizza ConMan, anche alcuni tasti funzione

sono attivi per varie operazioni. Inoltre, il

testo non viene presentato al programma
fintanto che non viene premuto il tasto di

invio. Ecco perché la getcharO non si com-
porta come ci si potrebbe aspettare in una
console pura. Per risolvere il problema, è
necessario aprire la finestra come RAW:, ma
in questo caso bisogna aspettarsi di dover

gestire anche un certo numero di altri carat-

teri oltre a quelli stampabili, e precisamente:
•

i tasti funzione,

• il tasto di aiuto.

• i tasti cursore.

In aggiunta a tali sequenze (non si tratta

infatti di singoli caratteri quanto di sequenze
di due o più byte), è possibile chiedere alla

console di ricevere informazioni più dettaglia-

te relativamente al codice del tasto premuto,

il tempo di durata della pressione, i tasti

qualificatori premuti contemporaneamente al

tasto in questione e cosi via. Usando RAW:
quindi, la getcharO può funzionare a condi-

zione di ridefinire stdin, ma la gestione dei

dati in ingresso è più complessa.

Un esempio di quanto detto, che utilizza la

fgetc() invece dalla getcharO in quanto, piut-

tosto che ridefinire stdin, si è scelto di usare

la fopenO per ottenere il puntatore al flusso

I/O, è riportato in figura 5. Provi a compilare

questo semplice programmino con le -L ed

a farlo girare.

Una tecnica più completa per le operazioni

di I/O coinvolge la console.device. A questo
riguardo Le consiglio di leggere l'articolo Ih

serial device a pag. 220 di MC88 del setterr»

bre '89, e la lettera La Input.Device pubblica-

ta nella rubrica Software Amiga a pag. 244 di

MC89 dell'ottobre '89. Si tratta di due letture

molto interessanti per comprendere il con-

cetto di device e quindi affrontare successi-

vamente la console.device, di cui spero di

parlare quanto prima.
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APPUNTI DI INFORMATICA
coordinamento di Andrea de Prisco

Data Flow Computers
di Giuseppe Cardinale decotti

Nella ricerca di performance sempre maggiori, sono stati esplorati nuovi approcci
nel progetto degli elaboratori; uno di questi, fra i più significativi, è sicuramente
l'architettura «data-flow». Il concetto alla base di tale tipo di architettura propone

un nuovo modo di considerare l'elaborazione, tanto originale da creare una
categoria a sé stante e viene in genere indicato come «data-driven», in

contrapposizione all'elaborazione tradizionale di tipo «control-driven». Lo stesso
concetto è alla base dei linguaggi funzionali, quali per esempio il Lisp; è possibile
quindi evitare i problemi tipici di conversione seriale-parallelo che affliggono tutti

gli altri tipi di elaborazione parallela. Cercheremo, in questo appuntamento, di

evidenziare i concetti di base e le architetture che ne derivano, di questo tipo di

elaborazione alternativo

Computazione data-driven
e control-driven

I computer data-flow sono basati sul

concetto di computazione «data-dri-

ven». che è drasticamente differente

dal concetto di elaborazione alla base di

una convenzionale macchina di tipo Von
Neumann. La differenza sostanziale è
che l'esecuzione delle istruzioni di un
computer tradizionale, è controllata dal

flusso del programma, mentre in un
computer data-flow è guidata dalla di-

sponibilità dei dati. Le differenze tra i

concetti di control-flow e data-flow pos-
sono essere ben esplicitate da un diver-

so modo di rappresentare il flusso dei

programmi. In figura 1, è riportata la

rappresentazione, seriale e parallela, di

un frammento di programma per il cal-

colo dell'espressione a= (b+1) * (b-c)
che come si vede, è specificato da una
serie di istruzioni ed un esplicito control-

lo del flusso. Notate che i dati vengono
condivisi tra le istruzioni accedendo alle

medesime locazioni di memoria; le va-
riabili in particolare, sono referenziate
attraverso l’indirizzo della locazione di

memoria in cui sono contenute. Nella
figura 1 inoltre, abbiamo scelto di rap-

presentare con archi pieni l'accesso ai

dati e il flusso di controllo.

Nel tradizionale modello «control-flow

sequenziale» (Von Neumann), c’è un
singolo flusso di controllo, come potete
notare in figura la. che è passato da
un'istruzione all'altra. L'esecuzione di

istruzioni come GOTO, FOR o WHILE
provocano espliciti trasferimenti di con-
trollo. Nel modello «control-flow paralle-

lo». in figura Ib, speciali costrutti, quali

FORK e JOIN, sono usati per controllare

il parallelismo. Tali operatori permettono
Figura 1 - Sequenza delle istruzioni in

a=(b+1)’lthc).
computer "control-flow" per il calcolo della espressione
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di attivare e di sincronizzare più flussi di

controllo contemporaneamente. Il mo-
dello «control-flow» può essere quindi

sintetizzato nelle seguenti caratteri-

stiche:

— i dati tra le istruzioni sono passati
tramite l'indirizzo della cella di memoria
condivisa.
— Il flusso di controllo è implicita se-
quenziale, ma speciali operatori di con-
trollo possono essere usati per genera-
re e sincronizzare il parallelismo.

— Sono presenti registri «Program
counters» per sequenziare l'esecuzione
di istruzioni in un ambiente di controllo

centralizzato.

In un modello «data-flow» le istruzio-

ni sono attivate dalla disponibilità dei

dati indicati delle parentesi () in figura 2.

I programmi data-flow sono rappresen-
tati da grafi diretti, in cui gli archi che

connettono i nodi sono orientati in una
sola direzione, che rappresenta il flusso

dei dati tra le istruzioni. Ciascuna istru-

zione consiste di un operatore, uno o
due operandi e una o più destinazioni al

quale il risultato deve essere mandato.
In figura 2 potete ritrovare il medesimo
frammento di codice della figura 1 rap-

presentato secondo il modello data-

flow. mentre in figura 3 sono presenti

tre «istantanee» del flusso dei dati du-
rante l'esecuzione del programma stes-

so in ambiente data-flow. I pallini corri-

spondono ai dati passati tra le istruzioni.

Ricapitoliamo quindi, le caratteristiche

salienti del modello data-flow:

— i risultati sia intermedi che finali,

sono passati direttamente tra le istru-

zioni.

— Non esiste il concetto di memorizza-
zione del dato, insito nella tradizionale

nozione di variabile.

— La sequenza del programma è vin-

colata soltanto dalla dipendenza dei dati

tra le istruzioni.

Dopo queste precisazioni si inizia a
comprendere come gli elaboratori con-

trol-flow abbiano una organizzazione
control-driven; il programma ha infatti, il

controllo totale della sequenza deile

istruzioni. Per contro, i computer data-

flow, seguono il concetto di data-driven

che si risolve nell'esame delle istruzioni

per verificare la disponibilità degli ope-
randi e quindi ordinarne l'esecuzione

non appena l'unità funzionale interessa-

ta (per esempio un addizionatore se
l'istruzione è un'addizione), sia libera.

Questo modo di considerare l’elabora-

zione comporta intrinsecamente l'ese-

cuzione asincrona e simultanea delle

istruzioni requisiti auspicabile il primo e

Memoria

r J

Indirizzo delle istruzioni Uniti di

aggiornamento

I *t
pacchetti dati Uniti di

processo
abilitate

Figura 4 - Schema funzionale di un computer ed architettura data-flow statica.
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indispensabile il secondo, per un effi-

ciente parallelismo. La qualità più note-

vole sta. comunque, nel fatto che tutto

il parallelismo ottenuto è implicito, nel

senso che non deve essere espresso
direttamente dal programmatore, al

contrario di quanto osservato nelle ar-

chitetture precedentemente considera-

Figura 6 - Struttura
generale data-flow ad
anello. La sezione di
input/output esegue il

controllo sui dati.

te. Si può anche pensare che. a patto di

avere disponibili sufficienti risorse, il pa-

rallelismo ottenuto sia il massimo otte-

nibile, in questo modo soddisferemo un
ulteriore requisito, cioè la dipendenza
delle prestazioni dell'algoritmo soltanto

dalle risorse disponibili. L'eliminazione

del concetto di «memorizzazione» delle

variabili elimina in toto i problemi di

condivisione della memoria e gli effetti

collaterali propri delle architetture asin-

crone. che abbiamo già esaminato, per
esempio, a proposito della coerenza dei

dati nelle cache memory di un sistema
multiprocessore.

L'informazione nell'ambiente data-
flow è composta da «pacchetti opera-

zioni» e «pacchetti dati». Un pacchetto
operazione è formato dall'opcode dell’o-

perazione. dal nome degli operandi e

dalla destinazione del risultato. Un pac-

chetto dati è invece costituito dal valore

del risultato e dalle sue destinazioni, per

esempio il numero d'ordine di ciascuna
istruzione come nei vecchi Basic tanto

per intenderci. Per ottenere un alto pa-

rallelismo è necessario che molti di que-
sti pacchetti siano scambiati contempo-
raneamente dalle varie risorse della

macchina data-flow. Di conseguenza il

computer data-flow avrà un'architettura

a comunicazione di pacchetto che è uno
dei tipi che abbiamo considerato nel

discorso generale sui sistemi multipro-

cessore.

Figura 5 - Schema
funzionale di un
computerad
architettura data-flow

dinamica.

Architetture data-flow statica
e dinamica

Esistono due maniere fondamentali
per progettare un computer data-flow in

relazione al modo in cui i pacchetti dati

vengono utilizzati. In un tipo detto «da-

ta-flow statico», si assume che sugli

archi che connettono un'istruzione alla

successiva, non possa esistere più di

un pacchetto dati per volta; questo im-

plica che il flusso dei dati su quell'arco è
bloccato finché tale istruzione non sarà
eseguita, cioè quando tutti i dati non
saranno presenti sugli archi di ingresso.

Lo svantaggio maggiore è naturalmente
nella esecuzione delle iterazioni dei cicli

che non possono essere eseguite in

parallelo, essendo costituite dalle stes-

se istruzioni. Questa inefficienza viene
ripagata con una maggiore semplicità

dei pacchetti dati che non debbono re-

care nessuna informazione temporale,

visto che non esistono pacchetti in atte-

sa con cui possano essere confusi. Tut-

tavia, dal punto di vista hardware, si

deve prevedere un segnale di acknow-
ledge tra le risorse per permetterne
l'indispensabile sincronizzazione. L'altro

tipo di architettura, ottenuto rimuoven-

do l'ipotesi di avere un solo dato per

arco, è riferito come «data-flow dinami-

co». In tale situazione è necessario pre-
disporre delle «etichette» che manten-
gano i dati ordinati, in modo che possa-

no essere giustapposti per formare la

corretta coppia di operandi da inviare

all'unità funzionale che deve eseguire

l'istruzione. In questo modo si riesce ad
ottenere il massimo parallelismo possi-

bile, ed inoltre si ottiene di svolgere in

parallelo le iterazioni di un ciclo se la

dipendenza dei dati lo consente, sempli-

cemente etichettando progressivamen-

te i dati con l'indice della iterazione a cui

appartengono.
Queste due organizzazioni sono basa-

te su due differenti schemi per sincro-

nizzare l'esecuzione delle istruzioni. Un
punto comune, del resto indispensabile

per qualificare un elaboratore come pa-

rallelo, è riscontrabile nel fatto che sono
presenti un insieme di processori in

grado di computare asincronamente i

pacchetti istruzione. In figura 4 troviamo

lo schema funzionale di una macchina
data-flow statica; i pacchetti dati sono
contenuti nell'«unità di aggiornamento»
che li distribuisce alle rispettive destina-

zioni nella «memoria istruzioni»; non
appena un'istruzione ivi contenuta ha

ricevuto tutti gli operandi richiesti, tra-

smette la sua disponibilità alla «unità di

fetch» che si incarica di prelevarla dalla

«memoria istruzioni» per inserirla nella

«coda delle istruzioni abilitate». Tale
istruzione è poi prelevata dal primo pro-

cessore pronto nell' «unità di processo»
che provvede a eseguire l'istruzione

stessa e a passare il risultato, un pac-

chetto dati, all' «unità di aggiorna-
mento».

Nell'organizzazione data-flow dinami-

ca, di cui uno schema funzionale è
esposto in figura 5, la sincronizzazione

del sistema è basata su un meccanismo
di verifica e accoppiamento, che chia-

meremo con il termine inglese «ma-
tching» per uniformità con la letteratura

sull'argomento. L'aunità di matching»
accetta in ingresso i pacchetti dati e

controlla se ciascuno di questi può es-

sere accoppiato con uno di quelli prece-

dentemente memorizzati, altrimenti lo

conserva per successivi confronti. La

coppia di operandi formata dall'« unità di

matching». viene inviata alla «unità di

fetch e di aggiornamento» che preleva

dall' «unità di memoria» l'istruzione cor-

rispondente e accoda istruzione ed ope-
randi nella «coda delle istruzioni abilita-

te». L'«unità di processing» preleverà

da tale coda l'opcode e gli operandi
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rispettivi per eseguire materialmente l'i-

struzione, il risultato di questa sarà poi

inviato all* «unità di matching».
Come si vede entrambe le architettu-

re hanno una struttura pipeline ad anel-

lo. Se includiamo una sezione di I/O

otteniamo la struttura generalizzata di

figura 6, in cui possiamo individuare

quattro moduli principali: la memoria, i

processori, la rete di interconnessione e
l'unità di input/output. La memoria con-
tiene i pacchetti istruzioni, i processori

costituiscono l'unità di calcolo per l'e-

scuzione in parallelo delle istruzioni

pronte. La rete d'interconnessione è
usata per trasmettere i risultati alle ri-

spettive istruzioni destinazione e l'unità

di input/output è l'interfaccia tra la mac-
china ed il mondo esterno. Nel modello
dinamico questa unità provvede anche
ad eseguire il matching dei pacchetti

dati in quanto bisogna tener conto an-
che di eventuali input esterni.

Grafi e linguaggi data-flow

Per ottenere la massima efficienza da
un'architettura data-flow è necessario

che l'algoritmo venga espresso in ma-
niera tale che il parallelismo implicito

possa essere facilmente estratto. Da un
punto di vista teorico, basterebbe cono-

scere il grafo della dipendenza dei dati

di un programma perché una macchina
data-flow possa computare il program-

ma stesso. È certamente possibile rica-

vare tale grafo anche da un programma
di tipo tradizionale, ma abbiamo già vi-

sto che sono necessari accorgimenti da

parte di chi scrive il codice, per evitare

situazioni inconsistenti o d'errore. Appa-
re perciò utile la ricerca di un linguaggio

che permetta di esprimere in maniera

più diretta e naturale il parallelismo pre-

sente in un algoritmo. Diversi linguaggi

sono stati proposti in letteratura quali

l'Irvine Data-flow e il Value Algorithmic

Language. tra quelli espressamente
progettati per computer data-flow. At-

tualmente la tendenza è quella di imple-

mentare linguaggi funzionali più noti

quali il Lisp, che negli ultimi anni ha

raggiunto una certa diffusione.

Abbiamo già osservato che il massi-

mo parallelismo si ottiene soltanto se la

sequenza delle istruzioni è determinata

dalla dipendenza dei dati fra di esse.

Basandoci su questa affermazione, pun-

tualizziamo un insieme di proprietà che i

linguaggi data-flow devono possedere:
— libertà da effetti collaterali sui dati.

— Località degli effetti dei dati.

Soddisfazione della regola della sin-

gola assegnazione.
— Esecuzione delle iterazioni dei cicli

in parallelo.

I grafi data-flow

In un computer convenzionale, l'anali-

si del programma per ottimizzare il codi-

ce e l'utilizzo delle risorse, è quasi sem-
pre effettuata a tempo di compilazione.

Se eseguissimo tale analisi sul seguen-
te frammento di programma:
1

.
p=x+y deve attendere gli input x e y

2. q=p/q deve attendere il completa-
mento dell’istruzione 1

3. r=x*p deve attendere il completa-
mento dell'istruzione 1

4. s=r-q deve attendere il completa-

mento dell'istruzione 2 e 3

5. t=r*p deve attendere il completa-
mento dell'istruzione 3
6. u=s/t deve attendere il completa-
mento dell'istruzione 4 e 5
scopriremmo le elencate dipendenze
dei dati e potremmo estrarre queste
cinque diverse, ma equivalenti sequen-
ze di esecuzione seriale delle istruzioni:

(1.2.3.4.5.6)

(1.3.2.5.4.6)

(1.3.5.2.4.6)

(1.2.3.5.4.6)

(1.3.2.4.5.6)

Su un computer parallelo è possibile

eseguire le sei istruzioni, in tre passi

invece di sei:

(1, (2 e 3 simultaneamente], [4 e 5

simultaneamente], 6)

Un «grafo diretto di flusso» può esse-

re un altro modo di rappresentare tale

analisi, in figura 7 potete vederne il

disegno. Precisiamo che un «grafo di-

retto di flusso» è un grafo diretto i nodi

del quale corrispondono ad operatori e
gli archi sono puntatori per la trasmis-

sione dei dati. Il grafo mostra assai

chiaramente i vincoli di sequenziamento
delle istruzioni. In una macchina data-

flow tale grafo è il vero e proprio pro-

gramma a basso livello e l'esecuzione

delle istruzioni sui nodi è determinata

dalla disponibilità dei dati.

Figura 8 - Elementi
costruttivi di un grafo
data-flow.
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Per eseguire un qualsiasi programma,
è necessario un costrutto condizionale

e di conseguenza il tipo booleano; a tal

fine, nei grafi data-flow sono previsti

due tipi di archi, per i dati numerici e per
quelli booleani. In figura 8 vi sono vari

tipi di operatori per costruire grafi data-
flow. I più utili sono senza dubbio il

«deviatore» e il «controllore» che per-
mettono di costruire cicli condizionati, il

«deviatore» permette di connettere uno
dei due input con l'uscita in relazione al

valore dell'arco di controllo e il «control-

lore» restituisce un valore booleano,
risultato del test eseguito applicando il

predicato P all'ingresso. Gli «interrutto-

ri» T ed F lasciano passare il dato in

ingresso soltanto se il valore presente
sull'arco di controllo è rispettivamente
True o False. In figura 9 e figura 10
potete trovare il listato e il rispettivo

grafo data-flow di un programma per il

calcolo dell’espressione z=x"n. Notate
in particolare che i deviatori sugli archi

di ingresso al programma permettono di

immettere le variabili x ed n e di asse-
gnare 1 alla y. semplicemente inizializ-

zando i «pacchetti di controllo», cioè i

dati che vanno sugli archi di controllo,

pari a False.

Analizziamo ora meglio il significato

dei requisiti di un'implementazione di

linguaggio data-flow.

Località degli effetti
e libertà degli effetti collaterali

La località delle variabili implica che
l'effetto di una variabile sia limitato sol-

tanto a contesti ben definiti e non abbia
effetti collaterali. Molti linguaggi rag-

input x,n

y:=i

whlle i>0

begln

z:=y

output z

Figura 9 - Programma
in Pascal-like per il

calcolo di z=*n. Input
e output sono macro
diVO.

giungono questo scopo disponendo la

definizione di variabili locali, fissando
rigidamente la visibilità della variabile al

frammento di codice dove è stata di-

chiarata.

Per questa ragione un linguaggio co-
me il Modula-2 che si basa su una
modularità molto spinta, potrebbe esse-
re un buon canditato per un'implemen-
tazione data-flow. Evitando quindi l’uso

di variabili globali si dovrebbe controlla-

re la possibilità di generare effetti colla-

terali; tuttavia un'altra potenziale sor-

gente di problemi può derivare dall'uti-

lizzo di variabili passate a procedure per
«riferimento» cioè tramite l'indirizzo di

memoria invece che per «valore». In

altre parole bisogna isolare totalmente
l'input e l'output di ogni procedura.

Regola dell'assegnazione singola

Questa regola vieta l'utilizzo sul lato

sinistro di una istruzione, dello stesso
nome di variabile più di una volta. In

altre parole, ogniqualvolta si incontra
una ridefinizione di una variabile si deve
scegliere un nuovo nome e riassegnar-
ne tutte le occorrenze opportunamente.
Ecco un esempio:
x:= p-q q x:=p-q
x:=x*y -»x1:=x*y
w: x-y -» w:= xl-y

Figura 10 - Grafo data-flow delprogramma in figura 9.

La chiarezza e la possibilità di verifica-

re facilmente la correttezza del pro-

gramma controbilanciano notevolmente
il fatto di non poter usare lo stesso
nome per riassegnare una variabile. So-
no stati comunque sviluppati tool auto-

matici di assegnazione singola, basati

su algoritmi proposti da Tesler ed Enea
nel 1968.

Esecuzione parallela
delle iterazioni dei cicli

I cicli costituiscono spesso il cuore
degli algoritmi anzi gli algoritmi più pe-
santi, quelli che quindi si vorrebbe mag-
giormente parallelizzare, risultano costi-

tuiti da un insieme di istruzioni eseguito
ciclicamente un numero di volte molto
elevato. È necessario perciò trovare un
modo tale che le iterazioni possano
essere eseguite in parallelo, dipendenza
dei dati permettendo. Considerando il

fatto che le macchine data-flow dinami-

che hanno pacchetti etichettati, una ma-
niera semplice per conseguire questo
scopo, consiste nel costruire la destina-

zione aggiungendo alle informazioni per
localizzare l'istruzione, anche un'infor-

mazione sul contesto di appartenenza
dell'istruzione:

per esempio se si esegue un'iterazione

controllata da indice, l'indice stesso. Si

ottiene in tal modo uno «spiegamento»
del ciclo in frammenti di codice replicati

tante volte quante sono le iterazioni

previste.

Conclusioni

II concetto di elaborazione «data-dri-

ven» costituisce probabilmente il modo
più nuovo e rivoluzionario di considerare

la computazione. Anche se l'idea alla

base è molto semplice ed efficace, e le

architetture eleganti, tuttavia le macchi-
ne «data-flow» difficilmente potranno
uscire dai laboratori di ricerca per due
motivi fondamentali, uno progettuale ed
un altro per così dire sociale. I program-
mi data-flow tendono ad occupare pa-

recchia memoria a causa della duplica-

zione dai dati passati per valore e dello

«spiegamento» dei cicli; inoltre, l'idio-

sincrasia del «programmatore medio»
ad apprendere linguaggi funzionali e
nuovi modi di programmare, non favori-

scono certo la diffusione su larga scala

di queste architetture innovative. Le ri-

cerche correnti sono allora rivolte alla

realizzazione di strumenti per l'estrazio-

ne dei grafi data-flow dai programmi
scritti nei linguaggi più convenzionali

come il Fortran, per la messa a punto di

linguaggi intuitivi e potenti e di architet-

ture che sfruttino l'efficacia del data-

flow più a livello di processi e procedure
che non di singole istruzioni, semplifi-

cando tra l'altro la progettazione di hard-

ware appositamente dedicato.
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IVA

ESCLUSA

Con questa scheda
il tuo PC riceve
e trasmette i fax!

• Riceve e stampa automaticamente
i fax in arrivo, poi li salva su disco!

• Ruota il fax di 90 o 180 gradi

per poter vedere sullo schermo il fax

in arrivo anche se è stato trasmesso

sottosopra o orizzontalmente!

• Con il programma Bit Paint

(optional), consente di vedere e ricevere

immagini, modificarle, commentarle
e poi ritrasmetterle al mittente!

• Fax Mail Merge consente
la spedizione di fax personalizzati

a più indirizzi!

...ed è anche un modem
2400 bps!

• Velocità di trasmissione fax 9600 bps!

• Maggior risoluzione di un normale apparecchio telefax

• Trasmissione in differita per trasmettere nelle

fasce orarie di minor costo!

• Durante la ricezione di un fax consente di utilizzare

altri programmi!
• Trasmette ad apparecchi fax G3 ognuno di questi

tipi di files: ASCII (testo), PCX, IMG, TIFF e FAX.
I files PCX a colori sono automaticamente convertiti

in scala di grigi!

Puoi acquistare il faxmodem agli indirizzi indicati o per maggiori informazioni rivolgiti a:

1 Woodborough Avenue, Toronto, Canada M6M 5Al
Tel. 001 416 656 6406 Fax 001 416 656 6368 Telex 06 23303

Media Disk Antonelli Floppy's Market

12, Via Ciociaria - 00162 Roma 5, P.za del Popolo

Telefono 06/4240379 56029 S.Croce sull’Arno (PI)
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c
di Corrado Giustozzi

I tool dì sviluppo di Unix

Si sente spesso dire che Unix è un
ambiente molto congeniale allo

sviluppo del software. In effetti

sotto Unix sono disponibili al

programmatore diversi strumenti di

ausilio per le fasi di sviluppo, debug,
archiviazione e documentazione dei

programmi. La maggior parte di essi
purtroppo non esiste all'infuori di

Unix, e cosi spesso accade che chi

giunge a Unix da altri sistemi
operativi non ne conosca neppure
l'esistenza

La saggezza popolare dice che Unix è
un sistema operativo fatto da program-
matori per programmatori. Si tratta ov-

viamente di una definizione alquanto
riduttiva ma fondamentalmente non è
sbagliata. Ben pochi altri ambienti infatti

possono offrire al programmatore una
collezione di strumenti di sussidio allo

sviluppo ampia come quella di Unix.

Tale collezione è formata da un gran

numero di programmi, di ottima qualità,

che semplificano la vita del programma-
tore in ogni fase dello sviluppo di un
programma, dal progetto iniziale al de-

bug all'ottimizzazione all'archiviazione e

via dicendo. Punto cruciale, tutti questi

strumenti sono di sistema, ossia vengo-
no forniti assieme al sistema operativo

stesso (o meglio a quella sua sezione
opzionale che si chiama SDS, Software
Deveiopment System) e sfruttano spes-

so capacità native del Kernel; ciò signifi-

ca che essi sono sempre gli stessi e si

comportano alla stessa maniera in qual-

siasi implementazione di Unix, sia essa
su PC, mini o mainframe, con ovvi

vantaggi per il programmatore che sa di

poter contare sempre sulla presenza di

tali tool e non deve reimparare ad usare
strumenti diversi passando da una mac-
china all'altra.

Bene, da questo mese e per un po' di

puntate ho appunto intenzione di pre-

sentarvi i tool standard di sviluppo di-

sponibili sotto Unix. La ragione di tale

scelta è duplice: da un lato per comin-
ciare a parlare più da vicino di questo
sistema operativo che. oltre ad offrire

un ambiente di lavoro realmente piace-

vole e stimolante, sta assumendo un
peso commerciale sempre maggiore
nel mercato; dall'altro per far vedere
come si sviluppa (o si dovrebbe svilup-

pare...) software robusto su sistemi pro-

fessionali.

Come già avevo detto in passato, la

mia intenzione è quella di allargare il

raggio di azione di questa rubrica fino a

farla diventare di «C sotto Unix» anzi-

ché di solo C. Questa puntata e quelle

seguenti si avvicinano a questo obietti-

vo ancorché in modo assai indiretto: se
tale esperimento guadagnerà il vostro

apprezzamento non mancherò di tener-

ne conto in futuro, orientando sempre
più verso Unix i prossimi temi di cui mi
occuperò.

Tool di sviluppo:
cosa sono

?

Questa prima puntata è naturalmente

di carattere solo introduttivo, dunque
ciò che faremo oggi sarà di inquadrare il

concetto e familiarizzarci con le temati-

che che approfondiremo via via nelle

prossime rubriche. Cominciamo allora

subito col vedere cosa si intende per

«tool di sviluppo». In teoria per fare un
programma in C servono solo tre cose:

un editor per scrivere il programma sor-

gente in un formato leggibile dalla mac-
china. un compilatore C per tradurre il

programma sorgente in modulo ogget-

to, un linker per trasformare uno o più

moduli oggetto nel programma esegui-

bile definitivo. In un certo senso anche
questi tre programmi sono «tool di svi-

luppo»; anzi sono i tool per eccellenza

in quanto senza di essi non si avrebbe
nessuno sviluppo!

Nel mondo ideale, quello dove tutto

va liscio al primo colpo e le cose funzio-

nano senza intoppi, questi tool fonda-

mentali sarebbero anche del tutto suffi-

cienti per il lavoro del programmatore.
Purtroppo però noi tutti viviamo nel

mondo reale, quello regolato dalla Leg-

ge di Murphy e dai suoi innumeri corol-

lari, dove le cose non sono mai semplici

come dovrebbero e gli errori sono all'or-

dine del giorno. Scrivere un programma,
nel nostro mondo, non è affare sempli-

ce; occorre infatti assicurarsi che sia

corretto, renderlo tale nel caso in cui

non lo fosse, ottimizzarlo, documentar-
lo, manutenerlo, modificarlo secondo le

mutate esigenze dell'ambiente, e via
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c

t maio: int(), «huffman.c 19>

2 usage: voidO, «huffman.c 58>

3 fprintf: <>

5 tolouer: <>

6 encode: voidO, «encode.c 29>

7 fopen: <>
8 fprintf: 3

9 exit: 4

10 fstat: <>
11 maketree: structOO, «encode.c 104>

52
53

54
55

56

57
58

initcrc: 12
readhuf : int (), «decode. c 1 70>

getbit: 45
chrcrc : 13

fclose: 33

killtree: 34

Figura 1 - Uno stralcio

del risultato prodotto

da cflow quando
viene lanciato sui

moduli che
compongono il

programma hulfman
visto lo scorso anno.
Come si vede viene

evidenziato l'albero

delle chiamate.

elencando. Tutte queste esigenze fanno
ragionevolmente parte di quell'attività

che genericamente indichiamo come
«sviluppo» di un programma; ed anzi

dalle statistiche risulta che sono proprio

queste attività, che a prima vista potreb-

bero apparire in certo modo collaterali,

ad impegnare invece la maggior parte

delle risorse del programmatore in ter-

mini di tempo ed energia. Basta pensa-
re ad esempio a tutte le problematiche
connesse al debugging di un program-
ma per rendersi conto di quanto effetti-

vamente esso costi al programmatore.
Ecco dunque la necessità, per il pro-

grammatore «intelligente», di disporre

di strumenti ausiliari che in certa misura
automatizzino o comunque semplifichi-

no queste fasi, pesanti e delicate ma
indispensabili, che accompagnano la vi-

ta di qualsiasi programma. E chiaro al-

tresì che tale esigenza è sentita mag-
giormente in quegli ambienti dove si

sviluppa per professione, dove cioè il

tempo sprecato si traduce direttamente

in denaro sprecato; e quanto più sono
complessi i progetti che si sviluppano

tanto più essi sono difficili da gestire e
controllare, e dunque abbisognano di

tool efficaci di supporto allo sviluppo.

Unix per definizione è nato come siste-

ma operativo orientato allo sviluppo del

software, e dunque non ci si deve me-
ravigliare se fin dalle sue origini i suoi

stessi progettisti (seguiti poi da legioni

di altri programmatori) hanno provvedu-

to a mettere a punto strumenti di sussi-

dio sempre più evoluti e sempre più

potenti. Dal mondo Unix alcuni di questi

tool, di indubbia importanza non solo

pratica ma anche concettuale, si sono in

seguito trasferiti anche su altri sistemi.

Ogni produttore di compilatori, ad
esempio, fornisce oramai un make che
automatizzi la compilazione di program-
mi multimodulo. Purtroppo però il pano-
rama dei tool di sviluppo offerti fuori da
Unix si ferma generalmente qui. Non
esistono, salvo eccezioni costituite da
prodotti commerciali di terze parti, cose
quali il lint, l'sccs, il prof, il cflow. tanto
per citare i principali. Sotto Unix invece
tali tool non solo sono presenti ma sono
fatti in modo tale da collaborare tra di

loro e col sistema operativo, integrando-

si l'un l'altro a formare un insieme com-
pleto e potente di strumenti di lavoro

che realmente semplificano la vita al

programmatore.
Cosa abbiamo in contropartita di que-

sto ambiente apparentemente idilliaco?

Il fatto che. trattandosi di tool speciali-

stici, essi siano relativamente difficili da
usare. Inoltre, come tutte le cose di

Unix, essi sono scritti «per esperti» e
dunque la loro interfaccia utente è spes-
so spartana e poco amichevole. Tutti

questi motivi hanno fatto sì che attorno

ai tool di sviluppo di Unix si alzasse un
velo di timore reverenziale, quasi fosse-
ro cose «per soli guru» e dunque fuori

della portata dei comuni mortali. Con la

nefasta conseguenza che molti pro-

grammatori sotto Unix finiscono col non
usare i tool di sistema, per pigrizia men-
tale o timore di sbagliare o per pura e

semplice ignoranza, complicandosi inu-

tilmente la vita ed essendo obbligati a

reinventare spesso la ruota per conto
proprio.

A mio avviso questa situazione è ridi-

cola: l'efficienza di un programmatore è

di gran lunga maggiore se egli conosce i

tool che il sistema operativo gli offre e

sa quando e come usarli; perché voler

faticare a tutti i costi quando qualcuno
ha già pensato a come alleviarci il lavo-

ro? Si tratterà di studiare un po' e fare

qualche tentativo, ma alla lunga il tem-
po investito per imparare sarà ripagato

con gli interessi da quello che guada-
gneremo sfruttando le conoscenze cosi

acquisite.

In questa puntata e nelle precedenti

vorrei dunque cominciare ad introdurvi

alla conoscenza dei tool di sviluppo di

Unix in modo che, se doveste sviluppa-

re sotto Unix o comunque usare tool

analoghi anche se in ambienti diversi,

sappiate in anticipo come comportarvi.

Certo non sarà una trattazione appro-
fondita: non basterebbe un numero in-

tero di MC per questo. Ma, credo, sarà

sufficiente per permettervi un uso di

base dei principali tool di sviluppo e per

permettervi di leggere con successo
anche gli ostici manuali che li accompa-
gnano.

Classi di tool

Vediamo dunque in generale di cosa
parleremo. Per procedere con un mini-

mo di ordine dividiamo innanzitutto i

vari tool in classi, anche se del tutto

arbitrariamente, a seconda della funzio-

ne di ciascuno. Prescindendo la fase di

progetto teorico possiamo identificare

le seguenti fasi operative in quello che
genericamente viene definito «svilup-

po» di un programma.
La scrittura del programma richiede

ovviamente un editor; le correzioni pre-

vedono l'identificazione dei segmenti di

programma da modificare e dunque
vengono facilitate dalla presenza, inter-

namente all'editor o esternamente co-

me programmi cooperanti, di funzionali-

tà di elaborazione lessicale quali la ricer-

ca di stringhe e così via.

La compilazione richiede naturalmen-
te un compilatore, ma anche la cono-
scenza di quali moduli vadano ricompila-

ti ed in che ordine essi vadano combina-
ti. Durante questa fase il compilatore

stesso si incarica di determinare e se-

gnalare eventuali errori sintattici nel pro-

gramma. effettuando così una sua pri-

ma verifica formale.

La verifica statica differisce dal de-
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bugging in quanto si effettua prima an-

cora di far girare il programma. In essa
si controlla che il programma sia sintat-

ticamente e semanticamente corretto,

ed in generale si verifica che esso corri-

sponda alle specifiche di progetto; ciò

si fa andando ad analizzarlo da un punto
di vista formale, ad esempio evidenzian-

do costrutti oscuri o potenzialmente
ambigui. L'analisi serve invece ad otte-

nere una visione più chiara, sintetica o
analitica a seconda delle necessità, del-

la struttura di un programma. Spesso
essa viene svolta a scopi di pura docu-
mentazione. ma serve anche per dispor-

re di un quadro più lucido su cui pianifi-

care interventi di modifica ovvero di

debugging di un programma.
La verifica dinamica si effettua invece

a tempo di esecuzione e tende ad isola-

re ed identificare eventuali malfunziona-

menti (
debugging) ovvero ad analizzare

le prestazioni del programma per sug-
gerire eventuali strategie di ottimizzazio-

ne (
profiling).

La documentazione dovrebbe avveni-

re contemporaneamente alle altre fasi.

Spesso tuttavia essa viene lasciata co-

me fase a sé stante o abbinata a\Yanali-

si. Con quest'ultima infatti essa condivi-

de molti tool, ad esempio tutti quelli

che hanno come fine la determinazione

del flusso di controllo del programma o

della sua struttura interna.

L'archiviazione ed il controllo delle

versioni sono la chiave di una semplice

manutenzione futura. Un progetto com-
plesso che si evolva col tempo può
diventare ingestibile se non si tiene una
storia ordinata delle successive versioni

e delle relativa variazioni tra Luna e

l'altra. Può anche risultare necessario

ad un certo momento ricostruire una
particolare versione «vecchia» di un
programma, e ciò deve avvenire nel

modo più semplice ed indolore possi-

bile.

Chiaramente questa schematizzazio-

ne delle fasi dello sviluppo del software

è piuttosto forzosa; nella realtà le so-

vrapposizioni fra una fase e l'altra sono
assai maggiori, e dunque i confini di

utilizzo dei vari tool che vedremo risulta-

no assai più sfumati. Tuttavia in questo

modo possiamo permetterci di portare

avanti il discorso in compartimenti rela-

tivamente separati, per maggior como-
dità espositiva. Vediamo dunque per

sommi capi quali tool offra Unix per

semplificare il lavoro durante ciascuna

delle fasi testé citate.

Scrittura e modifica

Chiamare «tool di sviluppo» un editor

può sembrare esagerato; tuttavia vi (l'e-

ditor di sistema), per quanto macchino-
so e criptico da usare, è in effetti pro-

iing : conversion to long may sign-extend incorrectly
(137) (141) (144)
(148)

eneode.c

origbit set but not used in function make!. ree
totbit set but not used in function maketrce
sion from long may lose accuracy

(394) (394)
(395) (396)
(397) (399)
(400) (400)

(401) (402)

uarning: conversion to long may sign-extend incorrectly
(279) (290) (292)
(292) (361)

waroing: illegal combination of pointer and integer:
(173) operator CAST

warning: possible pointer alignment problem
(199) (226)

uarning: pointer casts may be troublesome
(199) (226)

Figura 2 - Questo
invece è uno stralcio

del risultato prodotto

da lint quando viene

lanciato con l'opzione

-p che aumenta i

controlli di portabilità.

Notare l'elevato

numero di possibili

problemi che riesce ad
evidenziare.

prio questo. Oltre alle sue caratteristi-

che intrinseche che lo rendono partico-

larmente adatto alla redazione di pro-

grammi. infatti, esso gode della partico-

larità di potersi interfacciare a program-

mi esterni per svolgere compiti speciali.

Un esempio è dato dalla utility ctags, la

quale a partire da uno o più sorgenti C
costruisce automaticamente un tag-file

che permette a vi di localizzare automa-
ticamente nei file sorgente particolari

linee selezionate (ad esempio le defini-

zioni delle funzioni).

Il programma esplit serve invece ad

estrarre da un file sorgente tutte le

funzioni scrivendo ciascuna su un file

separato, una cosa che può rivelarsi

utile per riorganizzare la struttura modu-
lare di un programma.

Altri tool utili durante la redazione o la

modifica di un programma sono ovvia-

mente quelli orientati alla gestione dei

testi; e di questi Unix è veramente

pieno! Cito solo, a mo' di esempio,
grep che ricerca stringhe nei file me-
diante regolar expression e difff che

estrae le differenze fra due file, ma la

lista potrebbe essere lunghissima.

Compilazione e linkaggio

Nella fase di compilazione la parte del

leone la fa ovviamente il make. tool

fondamentale di cui vi ho già brevemen-

te parlato in passato. Tale programma
consente di ricostruire in modo comple-

tamente automatico ed assolutamente

efficiente il programma eseguibile a par-

tire dall'insieme di sorgenti che lo com-
pongono. La sua «intelligenza» si basa

su una descrizione delle interdipenden-

ze fra i vari moduli fornita una volta per

tutte dal programmatore; sfruttando

questo elenco di relazioni il make è in

grado di minimizzare il lavoro di ricostru-

zione ricompilando solo quei moduli che

sono stati effettivamente modificati e

quelli che da essi dipendono.

Verifica e debugging statico

Fra i tool di verifica e debugging stati-

co il più importante è sicuramente il

lint. Tale programma è in grado di ana-

lizzare «intelligentemente» uno o più

sorgenti C per trovare tutte le cose che
non vanno da un punto di vista soprat-

tutto «stilistico». Il lint non rivela tanto

gli errori sintattici (per questo basta il

compilatore) quanto i probabili errori se-

mantici, i costrutti ambigui o non porta-

bili. le incongruenze di interfaccia fra

moduli differenti e via dicendo. A fine

lavoro esso fornisce una lista di tutti i

costrutti che ritiene criticabili accompa-
gnata da una serie suggerimenti ten-

denti a migliorare lo stile, l’efficienza e

la portabilità del programma. Spesso il

lint riesce anche a prevenire veri e

propri bug segnalando circostanze quali

loop senza uscita, test mal costruiti e

dunque mai verificati, variabili usate pri-
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c

encode.c

,/huffman.h
decode.

c

encode.c

(...)

writehuf (

)

FUNCTION LINE

ode *30 55 63

./huffman.h

,/huffman.h

/usr/include/stdio.h

readheader
encode 5

uriteheader

writeheader

ma di essere inizializzate. segmenti di

codice irraggiungibili e cosi via.

Analisi e documentazione

Alcuni strumenti si pongono a metà
strada fra il sussidio alla documentazio-
ne e quello all'analisi ed al debugging
statico, nel senso che forniscono delle

particolari «viste» dei sorgenti che si

rivelano non solo utili a fini di documen-
tazione. ma anche preziose come stru-

menti di verifica e di primo debugging. Il

più importante è cxref che produce la

lista di cross-reference (riferimenti in-

crociati) di uno o più sorgenti. Invece

cflow genera l'albero delle chiamate di

funzione (diretto o inverso) di un pro-

gramma e dunque fornisce un'idea sin-

tetica e chiara del suo flusso di esecu-
zione. Infine cb (C beautyfier) «abbelli-

sce» un sorgente aggiustandone le in-

dentazioni, spaziando opportunamente
gli operatori e le parentesi, riorganizzan-

do le parentesi graffe in modo consi-

stente, riportando uno statement per
riga e via dicendo, secondo lo stile

suggerito da K&R o una sua variante. Il

programma cosi «ripulito» può natural-

mente essere compilato come quello

originale. L'uso costante di cb permette
di avere sorgenti non solo più eleganti e
leggibili ma anche, cosa più importante,

assolutamente consistenti tra loro in

quanto a stile. Inoltre esso può anche
rivelare per tempo dei gravi errori logici

nel programma mascherati magari da
una indentazione scadente (ad esempio
una cascata di if indentata in modo
errato), che altrimenti sfuggirebbero al-

l'analisi di qualsiasi tool automatico.

Debugging dinamico e profiling

Per quanto riguarda il debugging dina-

mico esiste innanzitutto ctrace. tool

molto semplice ma assai utile che «pre-

processa» un sorgente e lo modifica
affinché durante l'esecuzione esso
stampi dei messaggi di stato contenenti

il valore di alcune o tutte le variabili. È
sicuramente lo strumento più veloce

per un primo debugging «quick & dir-

ty», ovvero per avere un'idea di cosa
faccia realmente un programma.

Per scopi più sofisticati esiste invece

il venerabile sdb (source debugger), un
sofisticato debugger sorgente che è in

grado di eseguire un programma passo-
passo visualizzando i contenuti della

memoria e dello stack, nonché di analiz-

zare i dump di memoria lasciati da pro-

grammi terminati in malo modo per
effettuarne il cosiddetto debugging
post-mortem.

L'analisi delle prestazioni di un pro-

gramma, molto importante ai fini della

sua successiva ottimizzazione, è addirit-

tura incorporata nel Kernel di Unixe previ-

sta come funzione nativa del compilato-

re. Compilando infatti un programma con
l'opzione «-g» attivata si fa in modo che il

compilatore inserisca nel modulo esegui-

bile del codice speciale il quale, a runti-

me. raccoglie una gran serie dati statistici

sull'esecuzione del programma salvan-

doli poi in un apposito file. Questo file

viene poi ripreso ed elaborato assieme ai

moduli sorgente dal programma prof

(per «profiler») il quale è così in grado di

produrre tutta una serie di rapporti stati-

stici mediante i quali si può verificare la

maggiore o minore efficienza dei vari

punti di un programma.

Controllo delle versioni

Esiste infine un intero set coordinato

di strumenti dedicati all'archiviazione

dei moduli sorgente facenti parte di un

progetto complesso ed al relativo con-

trollo delle versioni. Tale pacchetto si

chiama complessivamente sccs (source

code control System) ed é un vero

toccasana nella gestione di programmi
costituiti da più moduli. Fondamental-

mente esso unisce i vari moduli in un
unico archivio da dove possono essere

facilmente recuperati per modifiche e/o

compilazioni. Da notare che di ciascun

modulo vengono conservate tutte le

versioni precedenti, in modo che in

qualsiasi momento si possa ricostruire

lo stato dell'intero progetto com'era in

qualsiasi momento passato. L'archivia-

zione è assai efficiente dal punto di

vista della spazio in quanto nell’archivio

vengono memorizzati solo i delta inter-

versione, ossia le differenze fra una
versione e qualla successiva. Inoltre

sccs si interfaccia direttamente al make
consentendo così al programmatore di

ricostruire il programma (o una sua ver-

sione precedente) in modo automatico

e veloce. Inutile dire che sccs è uno
strumento preziosissimo anche se com-
plesso, che riesce assai utile anche solo

come tool di documentazione.

Conclusione

Questi sono dunque i principali tool di

sviluppo che Unix mette a nostra dispo-

sizione. Naturalmente questo breve
elenco ci permette solo di conoscerne i

nomi ed a grandi linee la funzione e
nulla più, ma per una puntata introdutti-

va questo è quanto basta. La cosa im-

portante era infatti vedere di scomporre
l'attività di sviluppo del software nelle

sue varie fasi tipiche identificando le

principali esigenze di ciascuna. Oltre a

ciò abbiamo anche fatto una prima co-

noscenza con i vari strumenti predispo-

sti alla semplificazione ed all'automatiz-

zazione del lavoro ripetitivo di ciascuna

di queste fasi. Nelle prossime puntate

entreremo nel dettaglio di ciascuno per

vedere con appositi esempi come sì

possa usare al meglio. mt
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SoftLAND
Un mondo di /programmi ai prezzi più bassi del mondo

CAD/DRAFTING - -°*i<a

Programmi originali e garantiti. Servizio clienti non-stop. Hol-line telefonica gratuita. Condizioni

di vendita: i prezzi sono da ritenersi IVA esclusa, franco magazzino; il pagamento può essere
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1 1 .500 per corriere espresso; la merce si intende salvo il venduto. Legenda: ^Italiano, [^Inglese

RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO COMPLETO

MATHMATICAL/STATISTICS E 369.000

E 379.00

Autosketch 2.0

Design CAD

Design CAD 3-D

Orarne CAD Por Windows E 1 .076,000

COMMUNICATION

Blosl PC

Brooklyn Bridge

Carbon Copy Plus

OCA Crosslolk Por Windows

DCA Crosslolk Mork IV

DCA Crosslolk XVI

Desklink

Hayes Smartcom III

Laplink III Plus

Mirrar III

Procomm Plus

Smorlerm 240

Smorlerm 320

DATABASE

Borland Paradox 3.0

Borland Paradox 3.0 + LanPack

Borland Paradox 386 2.0

Borland Reflex 1.1

Borland Reflex 2.0

Clipper 5.0 (Prenolozione)

Clipper DGE Graphics 3.0

Clipper Software Library

Clipper Summer '87

DB Fast Plus Compiler

DB Fost Plus Windows 1.5

DBase III Plus

DBase IV 1.1

GAUSS 2.0

Helicopter Simulator E 119.000 Grapher

erburner E 119.000 Mathcad 2..

E 119.

E 119.

E 119.

E 119.

E 119.

E 119.

E 119.

E 119.

E 119.

E 119.000

E 119.

E 119.

E 119.

HSKffl-
John Elwoy Quarterback

Microsoft Flight Simulator 4.0

Pirates

Rombo III

The Cycles

GRAPHICS/BUSINNES GRAPHICS

SPSS/PC Plus

Syslol W/Sygroph

OPERATING SYSTEMS

:s rase.»

E 119.0C

1.000 OS/2 Present. Manager T

1.000 Quorterdeck Desqview 2.1

1.000 Quorterdeck Desgview 38

PROGRAMMINO/
PROGRAMMINO TOOLS

Norton Utilities Àdvonced 4.5

PCTook Deluxe 6.0

Prinl Q

Prompl For Windows

QEMM386S.1

QEMM 50/60

QRAM
VM/386

X Tree Nel

X tree Pro Gold

E 979.00

Dataease 4.0

FoxPro Single User

Foxbose Plus

Foxbase Plus 386

Omnis 5 For Windows

Quicksilver Diamond 1.3

Ropidfile I 549.000

Superbose 2 For Windows E 420.000

Superbose 4 For Windows E 855.000

The Documenta E 569.000

DESKTOP PUBLISHING/ICR-OCR

, jw Plus/Windows E

81.000 Micrografx Groph Plus/Wìndows E

E 690.000 Microsoft Chorl 3.0 E

E 1.122.000 Microsoft PowerPoint Windows 3 E 675.

E 732.000 New Printshop E 152.

I 549.000 PC Paintbrush IV Plus E 269.

"’us For Windows E 229.

E 270.L .

.

E 570.000 Borland Turbo C++
F 659.000 Borland Turbo C++ Professionol

E 499.000 Borland Turbo Pascal 5.5

Borland Turbo Pascal Prof. 5.5

te For Wì

Aldus Pogemoker 3.01

Bitslreom Fonls

Bitstream Fundomenlols

FreedomOf The Press

GO Script

GO Script Plus

Logitech Cotchword

Logitech Iit

se 3.0

E

E 635.000

E 640.000

E 390.000

E 820.000

I 310.000

I 380.000 ’

E 575.000

E 175.000

E 3.380.000

E 1.670.000

E 210.000 ’

E 280.000
’

E 1.160.000

E 382.000

E 175.000

Venturo Pro Extension 2.0 I 650.000

Ventura Publisher 2.0 11.389.000

FORMS PROCESSORS

Form filler E 210.000

Form Publisher for Windows E 320.000

Formworx W/Fill & file E 250.000

Perforar Designer & Filler E 530.000

E 970.000 The Demo Speaker Concorde I 499.

The Demo Speaker Sloryboard I

INFORMATION/
PROJECT MANAGEMENT

Òmnipage 38

Omnispell

Omnitrace

Readright International

SoftcroTl Font Editor

Borland Sidekick Plus

Eosy Flow

f Flowcharting III

Harvord Project Monoger III

Lotus Agenda

Microsoft Project 3.1

Microsoft Project 4.0

f Microsoft Project For Windows

T ORG Plus Advanced 5.0

Pian Perfect

Symantec Q&A 3.0

Symantec Timeline 4.0

INTEGRATED

Moxthink

Microsoft Word 5.0

Microsoft Word For Windows

V Microsoft Word For Windows

r Multate 4.0

Multimote Advonloge II

Notabene

Sonino AMI Professional

Symantec Q&A Wrile

WordPerfect 5.1

HARDWARE
Cop.Molem. Intel 80287-8

Cop. Molerà. Intel 80287 10

Cop.Molem. Intel 80387/SX-16

Cop.Motem. Intel 80387-20

Cop.Matem. Intel 80387-25

Cop.Molem. Intel 80387-33

Logitech Mouse Ser.+Point Show

Logitech Sconmon Plus

Logitech Sconmon Plus+Finesse

Logitech Trockmon Seriale

Microsoft Mouse Bus+Poinlbrush E 199.000

Microsoft Mouse Ser+Pointbrush E 199.000

The Audio Board 410.000

365.000

399.000

538.000

725.000

929.000

1.040.000

I 189.000

I 350.000

I 679.000

E 189.000

us 123 2.2

Lotus 123 3.0

Lotus 123/G

Lucid 3-D

Microsoft Excel 2. le

Microsoft Excel 05/2 P.M.

Microsoft Excel+Q.E.

PC Cole Plus

Supercolc 5.0

NOVITÀ' ASSOLUTA
Cop. Mat. INTEL BOX 287 XL

Tecnologia CMOS
Sostituisce il vecchio Cop. Mal. 80287

in tutte le sue velocitò

Prezzo straordinario

L. 358.000



INTELLIGENZA ARTIFICIALE
di Raffaello De Masi

I Sistemi Esperti

La volta scorsa, per mancanza di

spazio, abbiamo lasciato in

sospeso il discorso sulle

caratteristiche di ROSIE, il

linguaggio di programmazione
per Sistemi Esperti che più di

tutti ha imposto le direttive per
tutto ciò che sarebbe poi venuto
in seguito. A differenza dei
classici linguaggi, come abbiamo
visto in precedenza, le strutture

fondamentali di ROSIE sono
rappresentate da una serie di

elementi di base, che già in parte
abbiamo illustrato; in questa
puntata concluderemo
l'argomento parlando di un
blocco di oggetti, appunto, che
più di tutti sono caratteristici

dell'ambiente di Al

ROSIE usa i suoi database per gli

stessi scopi di ogni linguaggio di Al,

quello di conservare notizie, «fatti», e
risultati intermedi nel processo di calco-

lo. La componente fondamentale di un
database è rappresentato soprattutto da
proposizioni, che sono raccolte attraver-

so l'uso di un sistema logico a tre

valori; una proposizione, in un database,
può assumere, indipendentemente dal

suo contenuto, un valore [vero], o [fal-

so] o non contenere nulla del tutto (vale

a dire che resta nel campo dell'indeter-

minatezza). Questa articolazione ha i

suoi vantaggi (essa viene detta in gergo
tecnico «open-world assumpion»), in

quanto implica che Rosie continua a
tenere il suo valore di indeterminatezza
fino a che non passerà a valore di vero
o falso, quando in possesso di una
messe sufficiente di dati.

Con queste premesse l'utente può
manipolare il database o asserendo pro-
posizioni del tutto nuove, o accedendo
a valori particolari di elementi già defini-

ti. Così avremo le seguenti possibili

proposizioni (del tutto '

legali, vista la

semplicissima sintassi utilizzata da RO-
SIE):

• Affermo che Smith&Wesson è un
revolver

• Stabilisco che i revolver sono Smith-
&Wesson
• Affermo che Smith&Wesson non è
una sciabola

Un difetto di ROSIE è che non contie-

ne grandi tool per manipolare contraddi-

zioni. Se si esegue una asserzione del

tipo «Walther non è una automatica» si

verifica una contraddizione semplice;
bene, solo la seconda (comunque l'ulti-

ma) delle affermazioni viene conservata
nel database (o comunque è quella si-

gnificativa). Un leggero vantaggio è dato
dal fatto che ROSIE conserva nel data-

base la proposizione, sotto forma di una
relazione di base collegata ad un valore

di verità (una proposizione è dimostrabi-

le come vera, falsa o semplicemente
non esiste nel database).

Per modificare o eliminare un valore

dal database occorre porre un minimo
di attenzione; inserire il contrario di una
proposizione non la esclude o cancella

dal database; occorre «negare» la pro-

posizione stessa secondo la formula:
• nego che Colt sia una sciabola

Ovviamente è possibile inserire pro-

posizioni condizionali del tipo:

• se Colt è un revolver...

Come in tutta l'area della intelligenza

artificiale e dei sistemi esperti, il databa-
se gioca un ruolo centrale in ROSIE.
Ogni affermazione si traduce automati-
camente in un inserimento nella base di

dati, e, comunque, la maggior parte

delle condizioni richiedono accesso e
test del contenuto del database. Co-
munque. anche per ragioni di praticità,

la maggior parte dei sistemi esperti

scritti con ROSIE contiene più di un
singolo database che possono essere
anche articolati tra loro. Comunque le

nuove tecniche di accesso alle memorie
di massa, le nuove tecnologie hardware
e la più grande disponibilità di memoria
centrale sono state le cause di un conti-

nuo aggiornamento e di nuove release
di ROSIE. Il file principale di base di dati

di Rosie è denominato «global»; co-

munque il linguaggio possiede una gran
messe di comandi e istruzioni, finalizza-

te proprio alla manipolazione di basi di

dati, che permette di collegare, modula-
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rizzare, interconnettere, rendere relazio-

nali, parti di diversi database. I più gros-

si sforzi degli implementatori sono stati

comunque rivolti a rendere, per quanto
possibile semplici e sovente trasparenti

le tecniche di connessione e manipola-
zioni di queste strutture, che. quando
assumono una mole elevata, divengono
sempre più lente e complesse da ma-
novrare.

I database condivisi

Pensavate di aver raggiunto risultati

complessi? Pura illusione. Il passo suc-

cessivo nella manipolazione delle basi di

dati è rappresentato dai database condi-

visi.

Premesso che l'utility dei database
condivisi esiste solo per la versione di

ROSI E dedicata allo XEXOX SIP 1100
(non per la versione Interlisp dedicata

alle macchine VAX), occorre precisare

che si applica a una speciale classe di

sistemi esperti, cosiddetti «distribuiti»

o. anche «agenti euristici distribuiti» (a

tal riguardo esiste una trattazione note-

volmente articolata in Sowizral H. A.

«Experiences with Distributed Heuristic

Agents in ROSE», Proceedings of The
IEEE Conference on Systems, Man,
and Cybernetics, Bombay, 1983), che
rappresenta una classe di SE" che sono
capaci di consultarsi tra loro per risolve-

re problemi.

Una base di dati condivisa funziona

come un normale database; essa, per
sua natura conserva informazioni, orga-

nizzate però sotto forma di relazioni
;

tramite questa base di dati è possibile

manipolare affermazioni, negazioni, e
test condizionali. Il loro uso può essere
inoltre disattivato. Ma la vera, fonda-

mentale caratteristica è che essa lega

tra loro gli agenti euristici che condivide.

II suo principio di funzionamento è con-

forme al progetto teorico di Erman e

Lesser (Erman L.D. e Lesser V.R. «A
multileve Organization for Problem Sol-

ving Using Many Diverse Cooperating
Sources of Knowledge «Procesedingsof
thè fourth international Joint Conferen-
ce of artificial intelligence, Tbilisi, URSS,
1975) e, concettualmente, è piuttosto

semplice; operatori e agenti di diverso

tipo possono concorrere a modificare e
alterare un database comune, con la

particolarità di poter selezionare gli ope-
ratori abilitati.

Rosie assicura che ogni agente che
condivide un database abbia esattamen-

te la stessa informazione di ogni altro

agente condividente la stessa base; ov-
viamente un cambio eseguito da un
operatore è immediatamente disponibi-

le per gli altri. Poiché ROSIE non co-

struisce sistemi in tempo reale, non
può garantire che ogni agente abbia

identiche informazioni in ogni momen-
to, ma assicura che ogni cooperante al

database condiviso abbia a disposizione

gli stessi cambi nello stesso ordine de-
gli altri agenti. Inoltre, per motivi opera-
tivi, tutti gli agenti non hanno a disposi-

zione lo stesso cambio contemporanea-
mente. né che il tempo passato tra due
cambi allo stesso agente è eguale per

tutti gli agenti stessi.

La tecnica dei database condivisi è
particolarmente utile in certe operazioni

di ingegneria della conoscenza e, quan-
do utilizzate insieme ai demoni (di cui

parleremo tra poco) permette di costrui-

re strutture di controllo particolarmente

complicate con poche difficoltà.

I set di regole

Una delle caratteristiche più efficaci

che distinguono ROSIE da altri linguaggi

dello stesso tipo è la facilità di costruire

set di sottoregole. Un utente ROSIE
può controllare l'affidabilità di un blocco

di regole logicamente o non raggruppa-

te, inserendole in un subset chiamato
appunto «ruleset». Questi blocchi pos-

sono essere di tre tipi: procedure, ge-
neratori e predicati. Ognuno serve a

differenti funzioni, ognuno è invocato

differentemente, ognuno infine, da ri-

sultati diversi.

Un esempio di procedura è il se-

guente:
Per sparare con una Smith&Wesson

• aprire il tamburo della pistola

• inserire le cartucce del calibro appro-

priato

• richiudere il tamburo
END

La procedura ha il compito di aggior-

nare il database quando viene impartito

un ordine del genere:
• sparare con la Smith&Wesson
Un generatore permette di produrre

sia un valore singolo che tutta una serie

di valori appartenenti alla stessa classe.

Un esempio di generatore può essere:

• sparare con una Smith&Wesson
mod 14 calibro 38
• sparare con una Smith&Wesson
mod 29 calibro 44M
e, nel momento in cui si desse l'ordine:

• mostra le Smith&Wesson che spa-

rano.

Il sistema di funzionamento è ancora

basato sul binomio vero-falso, e. anco-

ra, sulla possibilità di manipolare valori

sconosciuti.

I Demoni

La parola demoni evoca sensazioni e
pensieri terrorifici; in gergo di Al essi

hanno una speciale funzione; si tratta

infatti di programmi o blocchi di regole

che restano inattivi (dormienti, ancora in

gergo) fintanto che si presentano condi-

zioni particolari, nel qual caso eseguono
particolari e specifiche operazioni. De-
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moni possono essere attivati, ad esem-
pio, per eseguire tracing e debug duran-

te lo sviluppo dei programmi, e per
eseguire controlli su database durante o
dopo il loro uso.

Un uso dei demoni può essere rea-

lizzato, ad esempio, per prendere il con-
trollo del programma durante l'esecu-
zione di particolari routine, quando, ad
esempio, si verificanso condizioni carat-

teristiche. I demoni non possono, co-
munque, essere invocati in maniera ge-
neralizzata; essi vanno invocati in preci-

si momenti, e, con Rosie, le circostanze

in cui sono utilizzabili si suddividono in

quattro categorie, cosi riassumibili:

• una proposizione viene asserita per
la prima volta, o viene negata, o ancora
confrontata col contenuto di un data-

base
® Il database genera un elemento par-

tendo da una descrizione.
• ogni elemento prodotto da un gene-
ratore genera a sua volta una descri-

zione

• viene usato un verbo imperativo.

Casi di invocazione di demoni posso-
no essere ritrovati negli esempi prece-
denti. Un demone può essere anche
usato per eseguire valutazioni e opera-
zioni all'interno di un blocco di program-
ma; in questo caso può agire attraverso

un «return» che fa uscire incondiziona-

tamente dal blocco o attraverso un
«continue», che invece permette il

completamento della operazione in cor-

so di esecuzione.

I monitor

Qualche parola, infine sull'ultima
struttura; Rosie associa ogni blocco di

regole con un monitor, che, intuibilmen-

te, controlla lo sviluppo e l'esecuzione
del programma e specifica l'ordine di

esecuzione nelle regole del blocco. Ge-
neralmente Rosie supporta tre tipi di-

versi di monitor, chiamati sequenziale,
ciclico e random. Essi differiscono nelle

modalità di esecuzione; il primo, lo

standard, esegue le regole in maniera
sequenziale, il secondo in maniera cicli-

ca (vale a dire, il set di comandi viene
rieseguito daccapo), il terzo infine per-

mette di eseguire regole in maniera
casuale. Future implementazioni di RO-
SIE permetteranno, direttamente all'in-

gegnere della conoscenza, di costruire

monitor a proprio piacimento e secondo
le proprie esigenze.

Abbiamo così concluso la trattazione

schematica delle parti del più efficiente

e potente linguaggio dedicato ai SE. La
prossima volta parleremo della struttura

linguistica del linguaggio e della tecnica
di redazione dei programmi.

po' d'intelligenzaAlla ricerca di un
Il programma di Ken Thompson (chi era

costui?) si basava, come vedemmo, su un
blocco di conoscenza articolato in una ma-
niera piuttosto semplice, rappresentato da
una immensa tabella di coppie situazione-

azione. C'è da rilevare che, quando gli
1

esperti furono invitati a giocare «più da
macchina», le cose funzionarono meglio e

j

ci si rese conto che battere il programma
ora molto più facile del previsto. Tutto
dipendeva dal fatto che era praticamente
impossibile ramificare decisioni oltre un
certo livello, anche in base al fatto che
decisioni piuttosto ovvie per una mente
umana abbisognavano, per un calcolatore,

sovente di una parte di codice e di un
impegno in termini di memoria anche abba-
stanza rilevante. Tanto per fare un esempio
banale, nessun giocatore si sognerebbe dì

tentare lo scacco del barbiere, visto che
esso è facilmente riconoscibile anche dal

più smidollato dei giocatori; lasciamo im-
maginare al lettore la serie piuttosto artico-

lata di «IF» per permettere alla macchina di

riconoscere questo banale tentativo!

Abbandoniamo adesso il campo degli

scacchi, ma non il problema. Se tutto fosse
regolato da una semplice interdipendenza
di coppie situazioni-azioni, funzioni partico-

larmente complesse, che oggi sono gestite

da basi di dati e da sistemi esperti molto
efficienti, dovrebbero invece essere solo
appannaggio di una mente umana. Si inten-

de, noi. in queste chiacchierate informali,

stiamo dalla parte dell’uomo e non della

macchina, come abbiamo fatto capire più

volte in queste pagine. Ma non si può fare

a meno di ammettere che la gestione di

portafoglio di una grossa banca, o la regola-

zione del traffico aereo o ferroviario di

grandi terminal non è pensabile possano,
con le condizioni di movimento di oggi,

essere gestite solo da uomini.

La tecnica della situazione-azione non è
utilizzabile, o, per meglio dire, non è esclu-
sivamente utilizzabile; cosa succederebbe
se un sistema esperto utilizzato in un cen-
tro di difesa aerea, stabilisse a un certo
punto, di oscurare le piste d'atterraggio e
di mobilitare la difesa a terra? Il supervisore
umano potrebbe pensare a un malfunziona-
mento (ce lo auguriamoli e chiederebbe
alla macchina il motivo della sua decisione,

sentendosi rispondere, secondo quanto ab-
biamo visto nelle puntate precedenti, che
«cosi stabilisce la tabella». Non è certo una
risposta accettabile; ecco che allora c’è
bisogno di quel quid in più. di quella «intelli-

genza» del sistema di cui stiamo tentando
di parlare da quando abbiamo aperto que-
sta rubrica. Cosa succederebbe infatti se
alla comunicazione della macchina «Due
bombardieri nemici si stanno dirigendo ve-
ros il nostro territorio», l'opratore non po-
tesse, prima di premere il bottone (e, fortu-

natamente. prima di Gorby) porre la do-
manda «Cosa te lo fa presumere», senza
temere di avere la stupida risposta «Cosi
stabilisce la tabella» o, peggio, «le mie
tabelle di combinazione prevedono che
questo stia avvenendo»?

Il problema, così si amplia. Se un siste-

ma di tal fatta può essere senz'altro effica-

ce nella gestione di automatismi esclusiva-

mente meccanici (che so. ad esempio, la

gestione dei livelli di una diga o il controllo

di magazzini di una grossa industria) non è
pensabile l'adozione di tali tecniche quando
vengono coinvolti risvolti sociali (come ad
esempio difesa, nucleare, trasporti, finan-

ze). Mentre nessuno si sognerebbe di chie-

dere alla macchina per quale motivo ha
deciso di acquistare un lotto di bulloni di

passo 10. occorre avere la possibilità di

comprendere e, eventualmente, di confuta-

re decisioni come quelle degli esempi pre-

cedenti.

Occorre allora affrontare il problema in

maniera diversa; quella più efficace appare
rappresentata da una ricerca completa at- I

traverso gli alberi delle possibilità, che, con
gergo tecnico, viene definita come quella

del «look-ahead», o metodo delle proiezioni

(cosa accadrebbe se...). Questo metodo è
esattamente il contrario di quello delle su-

pertabelle; in questo caso la tecnica (detta

anche metodo delle consultazioni) richiede

una minima potenza elaborativa (si tratta,

alla fin fine, di consultare solo una base di

dati, ancorché estesa) ma grandi masse di

memoria. Nell'altro caso, l'esplorazione di

ampi alberi di ricerca in tempi ragionevol-

mente brevi abbisogna di ampia potenza di

calcolo mentre non è necessaria grande
quantità di memoria. Molto spesso le due
tecniche, con termini peraltro particolar-

mente azzeccati, vengono definite anche
|

come tecnica di elaborazione «superficia- I

le» e «profonda». La rappresentazione dei 1

rapporti e dei termini di passaggio dall'una

all'altra forma é rappresentata in figura a.

Sembrerebbe di aver trovato la soluzio-
I

ne. E invece non è cosi; come la tecnica

delle supertabelle pecca di scarsa disponi-

bilità di dati reaitivi alla motivazione della

scelta, la tecnica opposta è affetta dal

difetto opposto. Se alla domanda «Perché
|

intendi fare ciò» la prima non saprebbe
dare una risposta convincente, un sistema

[

basato sulla elaborazione di alberi sarebbe
fin troppo eloquente; in scelte di un certo
impegno l'operatore sarebbe travolto da
una risposta contenente tanti dati e tante

notizie da essere praticamente inutile. Ave-
re un'arma troppo potente, diceva Chur-
chill. è lo stesso che non averla! Così
quella che pareva la soluzione buona è
tanto buona da essere cattiva (tra l'altro,

come riferiscono i rapporti finali, il disastro

di Three Island fu dovuto sicuramente alla

enorme quantità di allarmi e di dati sulla

situazione, che impedirono agli operatori di

scegliere rapidamente la soluzione giusta

Nei diagrammi in figura é evidenziata

un'area d'azione, la cosiddetta «finestra

umana» che rappresenta la regione dove si

sovrappongono aree di comprensione e
collaborazione reciproca (siamo in tempi di

J

perestrojika, che diaminel) tra macchina e
|

uomo. Il sistema di consultazione delle

tabelle fornisce risposte troppo superficiali,

quello delle proiezioni troppo complesse,
ma soprattuto dispersivo. Il meglio sta nel

mezzo (d'altro canto l'avevano capito an-
che i latini); ma di questo parleremo la

prossima volta.
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5 SEIKOSHA SL 92Al
V DELLA SUA CLASSE
IN SELLA SCRITTURA

Una nitidezza mai vista prima, caratteri disegnati

con precisione assoluta. Certo, Seikosha SL-92AI
vanta il primato della sua classe in bella scrittu-

ra, perché riunisce un’elettronica sofisticata e

una meccanica di alta precisione in un connu-
bio perfetto. La testina a 24 aghi è dotata di

una forza d'impatto superiore e sui modu
li multicopia esprime tutta la sua potenza

stampando perfettamente dal primo al-

l'ultimo foglio. Naturalmente, offre la

più ampia scelta di stili e caratteri,

infatti, dispone di due fonts residen-

ti oltre ai sette opzionali. Ma non so-

lo, Seikosha SL-92AI stampa 240 ca-

ratteri per secondo e sviluppa questa no-

tevole velocità nel silenzio di soli 55 dBA

Come se non bastasse, la dotazione compren-
de un buffer di 44 «byte che permette

un considerevole risparmio del tempo di

impegno della CPU. Anche il trattamen-

to della carta è di prim’ordine. I suoi trat-

tori, del tipo a spinta, consentono il par-

cheggio del modulo continuo ed è pre-

disposta per il sistema automatico di

caricamento ed espulsione dei fogli sin-

goli. Non ultimo e a tutto vantaggio

della semplicità operativa, tutte le fun-

zioni principali sono gestite direttamen-

te da una pratica tastiera posizionata sul

frontale della macchina. Seikosha SL-92AI,

prima della sua classe in bella scrittura,

seconda a nessuno in tutto il resto.

SEIKOSHA
COMPANY OF SEIKO GROUP

Distribuzione esclusiva: MAFF System - Via Paracelso, 18 - 20041 Agrate Brianza (Milano) - Tel: 039/651761 - Fax: 039/651764 - Tlx: 350118 RA-GE



TURBO PASCAL
di Sergio Poiini

Gestione delle eccezioni

in Turbo Pascal 5*x

La volta scorsa abbiamo visto

come, fin dalle prime versioni

del Turbo Pascal, le routine di

controllo degli errori di

esecuzione sono tutt'uno con
quelle che presiedono anche
alle situazioni normali di fine

programma. Siamo riusciti ad
intervenire su tale meccanismo
per ottenere che, una volta

verificatasi /'«eccezione», sia

possibile provocare un ritorno al

punto che l'ha provocata
piuttosto che al DOS. Abbiamo
però dovuto rassegnarci ad una
limitata portabilità della nostra
soluzione (che potrebbe non
funzionare su versioni anche
leggermente diverse del
compilatore), e fare i conti con
un trattamento degli errori poco
organico, con errori di

esecuzione da una parte e
errori di I/O dall'altra. Problemi
in buona parte risolti nelle

versioni successive

A partire dalla versione 4.0, gli errori

di esecuzione vengono classificati in

quattro categorie: errori DOS, errori I/O,

errori critici e errori fatali. Il cambiamen-
to non è solo terminologico. In primo
luogo, infatti, fino alla versione 3 non
c'era alcun controllo degli errori critici;

al verificarsi di un errore, inoltre, ne
veniva posto il codice numerico nel regi-

stro DL, mentre a DH veniva assegnato
un valore destinato proprio a distingue-

re gli errori di esecuzione da quelli di 1/

0, considerati «altra razza». Ora le cose
vanno diversamente: prima di passare il

controllo alle routine che sovraintendo-

no alla fine del programma (normale o
anomala che sia), in AX viene posto il

solo codice dell'errore, senza alcuna di-

stinzione tra le quattro diverse catego-

rie. Ciò ha contribuito a rendere possibi-

le un trattamento più lineare di tali situa-

zioni, al punto che risulta anche più

facile adottare soluzioni valide per ver-

sioni diverse del compilatore. Il codice
che vi sto per proporre funziona sia con
la 5.0 che con la 5.5, ma potrebbe
essere facilmente adattato anche alla

4.0; le modifiche riguarderebbero solo

aspetti della sintassi del linguaggio, qua-
li i parametri procedurali.

unit GestEcc;

uses Dos;

type

BoolFunc - function: boolean; (* tipo del "gestore" *)

ErroreRunTime : word; C* da usare solo nel "gestore" *)

procedure InstallaGestoreEccezioniCFunc: BoolFunc);
procedure DisinstallaGestoreEccezionl;
function ErroreRT: word;
procedure RaiseCEccezione: word);

implementation

(*$L GESTECC.OBJ*)

PrevIntB: pointer;
Gestore: BoolFunc;

procedure NuovoInt8(Flags,CS,IP,AX,BX.CX.DX,SI,DI,DS,ES,BP: word);
(* Codifica di DIV = 1“ byte: 1111 Bllw; 2" byte: mnll Brrr; *)
(* codifica di IDIV = 1* byte: 1111 Bllw; 2* byte: muli lrrr. *)
interrupt;

p: "byte; C* puntatore al secondo byte di DIV o IDIV *)

p := Ptr(CS, IP*1);
case p" shr 4 of (* p~ shr 4 - primi quattro bit del secondo byte *)

$3: if (p- - S36) or Cp" = S3E) then IncCIP, 4)

else IncCIP. 2);
$7: IncCIP, 3);
$B: IncCIP, 4);
SF: IncCIP, 2);

end;
ErroreRunTime :* 199;
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procedure ErrRTime;

function HeapFunc(Size:

ErroreRunTime :- 203;

TnstallaGestoreEcc

- Ptr(S

Int0~)

,

i£ PrimaVolta thenibegin
PrimaVolta := FALSE;
«p :« Ptr<Seg<PrevInt0*), Ofs(PrevInt0~)*17)

;

if (bp‘ <> SBA) or (wp* <> 3DA8E) then begin
(* se non c'e' MOV DX. SEG DATA / MOV DS, DX 4

)

Writelnt 'Impossibile installare gestore eccezioni.'
Halt(l);

VecchioCodice :- pp~;

Gestore := Fune;
if Addr(Gestore) <> Addr(NoGest) then begin
SetIntVec(0, Addr(NuovoInt01);
bp- $9A;

PP' := Addr(ErrRTime);

* VecchioCodice;

procedure Disinstai laGestoreEccezioni

;

InstallaGestoreEccezioni(NoGest)

;

procedure RaisetEccezlone: word);

NonGestibili: set of byte = (0.1,6,199.201,202,203.204.207.208.2091;
begin

if (Eccezione » 255) or not (byte(Eccezione) in NonGestibili) then
RunError(Eccezìone)

;

function ErroreRT: word;

ERT: word;

ERT : = lOResult; (
c per azzerare l'eventuale errore di I/O *)

if ERT * 0 then
ERT ErroreRunTime;

F.rroreRunTime := 0;
ErroreRT := ERT;

GetIntVec(0, Prevlnt0)

;

HeapError := ?HeapFunc

;

ErroreRunTime := 0;

higura 1 - II listato di GESTECC.PAS. unii per la gestione di eccezioni in Turbo Pascal 5.0 e 5.5.

Installazione del gestore

Il meccanismo generale ricorda molto
quello visto la volta scorsa, anche se
può essere ora meglio organizzato in

una unit (vedi figura 1). La interface ci

propone un tipo BoolFunc (funzione che
ritorna un boolean), una variabile Errore-

RunTime, le procedure InstallaGestore-

Eccezioni, DisinstallaGestoreEccezioni e
Raise. ed una funzione ErroreRT. La

procedura InstallaGestoreEccezioni ac-

cetta come parametro una funzione di

tipo BoolFunc, che chiameremo d'ora in

avanti «il gestore», a cui verrà passato il

controllo al verificarsi di un'eccezione

«gestibile» (vedremo tra breve cosa

questo voglia dire). Il meccanismo è
analogo a quello usato la volta scorsa:

si interviene sul codice della routine di

libreria che presiede alle terminazioni,

normali o anomale, di qualsiasi pro-

gramma Turbo Pascal, per sostituirne i

primi cinque byte con una CALL ad una
procedura ErrRTime. Questa, dopo aver

riprodotto le istruzioni contenute nei

cinque byte sostituiti e dopo i controlli

del caso, chiamerà a sua volta il gesto-

re; se questo ritornerà TRUE l'esecuzio-

ne del programma proseguirà normal-

mente (ma dopo aver assegnato un

opportuno valore alla variabile Errore-

RunTime), altrimenti si tornerà alla routi-

ne di libreria, con conseguente interru-

zione del programma.
Abbiamo anche ora il problema di

cercare il punto esatto in cui andare a

inserire l'istruzione «CALL ErRRTime».
Ci è però qui di grande aiuto la disponi-

bilità dei sorgenti della libreria del com-
pilatore (Turbo Pascal 5.5 Runtime Li-

brary, L. 249.000+ IVA), che non solo

svela i nomi simbolici e il significato di

quelle sequenze di byte che possiamo

spiare con un debugger, ma consente
anche di verificare che non vi sono

differenze tra Luna e l'altra delle ultime

versioni del Turbo Pascal (almeno non

per quello che ora ci interessa). Come
potete vedere nella figura 2, è facile

riscontrare che l'inizio della routine Ter-

minate è posto esattamente 14 byte

dopo IntOOHandler, che altro non è che
l'indirizzo che il Turbo Pascal attribuisce

all’INT 0. Il codice di inizializzazione del-

la nostra unit GESTECC salva quindi

subito quest'indirizzo nella variabile Pre-

vlntO, per consentire a InstallaGestore-

Eccezioni di verificare, la prima volta

che viene eseguita, che 14 byte dopo vi

siano proprio quei MOV DX.SEG DATA
e MOV DS,DX. Solo dopo tale verifica

queste istruzioni vengono sostituite da

CALL ErrRTime e l'indirizzo del gestore

viene salvato nella variabile Gestore.
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; executing a DIV or IDIV instr

Int00Handler:

MOV AX.200

i RunError standard procedure

HaltRrrori

POP
POP

CX
BX
SHORT Terminate

CX.CX
BX.BX

; Halt stantìa

Hai tTurbo:

XOR

Terminate program and return to DOS

In AX Exit code
BX:CX - Error address (or NIL)

Terminate:

MOV DX.SEG DATA

Figura 2 - Il codice che
sovraintende alla fine

di un programma
Inormale o anomala
che sia), come
illustrato nella Turbo
Pascal 5.5 Runtime
Library L'inizio della

routine Terminate si

trova 14 byte dopo
IntOOHandler.

Diciamo subito che questo meccani-
smo consente di installare come gesto-
re in ogni momento la funzione boolean
che si preferisce (una che ritorni sem-
pre TRUE, una che ritorni TRUE solo in

alcuni casi, una che non faccia altro, una
che proponga all'utente di scegliere il

da farsi, ecc.), ma anche di tornare al

funzionamento normale, ovvero alla in-

terruzione -del programma con il mes-
saggio «Runtime error XXX at
XXXX:XXXX»; ciò si ottiene semplice-
mente rimettendo al loro posto le istru-

zioni originarie. Il mese scorso ottene-

vamo tale risultato passando uno zero
alla procedura di installazione, ma ora

non è più possibile, in quanto occorre
passare il nome di una funzione; per
liberare il programmatore dalla necessi-

tà di dichiararne una, la interface della

unit propone la procedura DisinstallaGe-

storeEccezioni. che altro non fa che
chiamare InstallaGestoreEccezioni con il

nome di una funzione NoGest dichiarata

nella implementation.

Può sembrare un po' macchinoso,
ma in realtà si tratta solo di approfittare

della disponibilità dei parametri proce-

durali, dei quali il Turbo Pascal 3 era

completamente ignaro: avevamo dovu-
to simularli ricorrendo a qualche trucco.

L'uso di tali parametri, ora che è possi-

bile, non è solo più elegante, ma anche
più sicuro: il compilatore si farà infatti

carico di ricordarci, ad esempio, che i

«gestori» dovranno essere dichiarati nel

modo previsto (funzione senza argo-
menti e con risultato di tipo boolean) e
compilati con la direttiva $F+.

Intercettazione dell'INT 0

La locazione IntOOHandler va cercata
non solo per localizzare il punto in cui

intervenire come detto, ma anche per

sostituire una nostra routine a quella

associata dal compilatore all’INT 0.

Guardate la figura 2: le istruzioni POP
CX e POP BX mettono in questi due
registri il segmento e l'offset della istru-

zione successiva a quella che ha provo-
cato l'errore, e possono farlo perché
trovano nello stack quanto vi ha posto la

CALL alla routine in cui quella istruzione

si trova. Nel caso di divisione intera per
zero, invece, scatta un INT 0 che pone
nello stack l'indirizzo della istruzione

DIV o IDIV che l'ha provocato e il valore

dei flag; ne segue che, se si facesse
conto su BX:CX, si ritornerebbe sempre
alla stessa istruzione, ma ogni volta

lasciando nello stack una word con i

valori dei flag, per finire con un errore di

stack overflow. Essendo uguali i codici

d'errore per la divisione intera e quella

reale per zero, non sarebbe possibile

aggiustare le cose nell'ambito della pro-

cedura ErrRTime, che non avrebbe mo-
do di distinguere tra i due casi. Ecco
perché dobbiamo avvalerci di una pro-

cedura NuovoIntO (anch'essa nella figu-

ra 1).

Si tratta forse del codice più «oscuro»
della unit. L'obiettivo è quello di ottene-

re un ritorno alla istruzione succesiva

alla DIV o IDIV, ma, a differenza di

quanto abbiamo visto il mese scorso,

ora si devono fare i conti con la maggio-
re efficienza del codice prodotto dal

compilatore. Il Turbo Pascal 3 usava
sempre una IDIV CX, ma ora si possono
avere sia DIV che IDIV, e soprattutto il

divisore non è sempre un registro, ma
può anche essere un indirizzo di memo-
ria. Anche questa volta si tratta di anda-
re ad aggiungere un opportuno valore al

registro IP come salvato nello stack,

questo valore però non è più sempre 2,

ma tanti byte (2, 3, o 4) quanti è lunga

l'istruzione. Per scoprirlo occorre andare
ad esaminare i singoli bit del secondo
byte della codifica dell'istruzione. Un
po' macchinoso, ma funziona.

NuovoIntO assegna a ErroreRunTime
il valore 199, diverso da quello previsto

dal compilatore per la divisione per ze-

ro, al fine di consentire di distinguere

tra l'operazione su interi e quella su

numeri in virgola mobile. Viene per il

resto lasciato indefinito (come per tutti

gli altri casi) il risultato dell'operazione.

Va rilevato che, così come è ora la

unit. si può installare il gestore che più

piace ma l'intercettazione dell'INT 0 sa-

rà sempre la stessa; chi lo volesse,

tuttavia, potrebbe facilmente modificare
l'intestazione della procedura Installa-

GestoreEccezioni aggiungendo un se-

condo parametro.

La procedura ErrRTime

Una volta installato il gestore, ogni

eccezione provoca la chiamata della

procedura ErrRTime. Questa (figura 3)

per prima cosa riproduce le istruzioni

sostituite dalla procedura di installazio-

ne e assegna ad ErroreRunTime il codi-

ce dell'errore; provvede quindi ad esa-

minare il valore di questo per rifiutare la

«gestione» di situazioni «non gestibili».

Vediamole una per una, anche per moti-

vare una «non gestibilità» che discende
solo da mie considerazioni di opportu-
nità.

Gli errori DOS sono quasi tutti analo-

ghi agli errori di I/O, al punto che posso-
no come questi essere normalmente
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.MODEL TPASCAL

.DATA

TURBO PASCAL

EXTRN ErroreRunTime : WORD
EXTRN Gestore : DWORD
SegErr DW ?

OfsErr DW ?

PUBLIC ErrRTime

dx, SEG DATA
ds, dx
ErroreRunTime

,

ax, 1

NonGestibili
ax, 6

NonGestibili
ax, 199
NonGestibili

; Salva DS.

; Istruzioni sostituite da CALL ErrRTime

; (ripristinano il data segmenti.

; Codice d'errore in ErroreRunTime.

; Salta gli errori non gestibili:

NonGestibili

NonGestibili

SegErr, bx
OfsErr, ex
ax, bx

i In SegErr e OfsErr l'indirizzo della

; istruzione SUCCESSIVA a quella che

; ha causato l’errore.

; Se BX e CX sono nulli, non e' errore.

; Originano DS in DX
; Toglie dallo stack l'indirizzo cui

: tornare dopo il RET, per mettervi

; quello dell'istruzione successiva a

; quella che ha causato l'errore.

NonGestibili:

ErrRTime ENDP

,
ErroreRunTime

1 programma.

Rimetti il codice d'errore in AX.

Ripristina DS.

,
Torna alla routine di fine-programma.

Figura 3 - II file GESTECC.ASM. contenente la procedura ErrRTime ,

trattati con la direttiva $1 e la funzione

predefinita lOResult. La unit GESTECC,
approfittando di tali parentele (anche gli

errori critici possono essere trattati in

questo modo), tratta tutte le eccezioni

allo stesso modo, al punto che la funzio-

ne ErroreRT va considerata come una
estensione di lOResult alla quale virtual-

mente si sostituisce, senza bisogno di

agire sulla direttiva $1. Meglio: la diretti-

va dovrebbe essere sempre attivata,

proprio per consentire la generazione

dell'errore e quindi la chiamata del ge-

store (così si fa negli esempi che vedre-

mo). Se però risultasse chiamata una
funzione del DOS che non esiste (errore

1), non potrebbe trattarsi che o di un
bug bello e buono o di una misteriosa

corruzione del codice: ben altro che, ad
esempio, un tentativo di aprire un file

che non esiste. Analogo il caso di una
chiamata del DOS con un numero di file

(handle) non valido.

L'errore 199 viene escluso in quanto
riservato alla divisione intera per zero,

trattata a parte; analogamente viene

esclusa la situazione di spazio insuffi-

ciente nello heap (errore 203), in quan-

to, come consiglia il manuale e come si

cura di fare il codice di inizializzazione

della unit, viene assegnato alla variabile

predefinita HeapError l'indirizzo di una

funzione HeapFunc che si limita ad as-

segnare 203 a ErroreRunTime e a torna-

re 1 (uno): in tal modo, una chiamata a

New o GetMem in situazioni di memo-
ria insufficiente ci ritorna un puntatore

nullo invece che far terminare il pro-

gramma.
Le situazioni di stack overflow (errore

202) non consentono in nessun caso la

normale prosecuzione del programma,
mentre l'errore di range (codice 201,

possibile solo se viene attivata la diretti-

va $R) viene escluso in quanto non
generato solo dall'uso di un indice im-

proprio per l'accesso ad un array o

simili, ma, nel Turbo Pascal 5.5, anche
per bloccare programmi in cui si chiami-

no metodi virtuali di istanze di oggetti

non inizializzate mediante la chiamata

del relativo constructor.

Le operazioni non valide sui puntatori

(errore 204) non vengono intercettate in

quanto sarebbe ben arduo continuare

ad usare puntatori «impazziti», e tali

eventualità vanno quindi obbligatoria-

mente escluse mediante un accurato

debugging. Analogamente, non mi sem-
bra possibile gestire gli errori 208 e 209
(overlay manager non installato e errore

di lettura del file di overlay). Siete natu-

ralmente liberi di operare scelte diverse

dalle mie; ricordate solo che. se cam-
biate la procedura ErrRTime, dovreste

apportare coerenti variazioni anche alla

costante NonGestibili nella procedura

Raise (figura 1).

L'errore 207 merita un'attenzione par-

ticolare: si verifica quando l’argomento

di un Trunc o Round non «entra» in un

longint, quando si tenta la radice qua-

drata di un numero negativo o il logarit-

mo di zero o di un numero negativo, in

caso di overflow nello stack di un even-

tuale coprocessore numerico (di que-

st'ultimo parleremo la prossima volta).

Potreste pensare che si tratta di casi

analoghi alla divisione per zero, e sarei

d'accordo con voi. Il problema è che c’è

un bug nella routine di libreria che calco-

la la radice quadrata, Sqrt. Come potete

verificare (figura 4). la routine decre-

menta il registro SP per far posto ad

alcune variabili locali, e quasi subito

dopo verifica che non le sia stato passa-

to un argomento negativo; in tal caso

salta ad un POP BP che. da solo, non ha

alcun senso: dovrebbe essere precedu-

to da un MOV SP.BP con il quale si

libererebbe lo stack di quelle variabili

locali (proprio come avviene nel caso di

ritorno normale, con la macro EXIT).

Poiché così non è, non succede nulla

nel caso di errore «non gestito» (il pro-

gramma termina con un errore e basta),

ma un gestore non riuscirebbe a trovare

nello stack il corretto indirizzo da cui far

proseguire l'esecuzione.

Sottoporrò quanto prima il problema

alla Borland; intanto non resta altro che
rinunciare ad intercettare l'errore 207 (o

magari intercettarlo ma solo in program-

mi in cui Sqrt non ci sia o i suoi argo-

menti vengano sempre scrupolosamen-

te controllati; fate voi).
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Figura 6 - Esempio di intercettazione di un errore di I/O.

Un po' di esempi

Le figure 5. 6 e 7 vi propongono
esempi di intercettazione di errori DOS,
di I/O e critici, con qualche variazione

sul tema. Notiamo in primo luogo che,

per i motivi sopra illustrati, per prima
cosa si assicura che sia attiva la diretti-

va SI. Per il resto, la cosa più importante

è l'uso della variabile ErroreRunTime e
della funzione ErroreRT. La funzione do-
vrebbe essere usata con le stesse mo-
dalità che il manuale raccomanda per

lOResult: subito dopo le istruzioni che
potrebbero generare un'eccezione, e
per assegnare l'eventuale codice di er-

rore ad una variabile; ErroreRT infatti

non si limita a ritornare il codice di

errore, ma chiama lOResult per reinizia-

lizzare a zero la variabile predefinita

InOutRes (in caso contrario verrebbero
ignorate tutte le richieste di I/O succes-
sive ad una che avesse provocato erro-

re) e azzera anche ErroreRunTime. Il

valore di questa non dovrebbe essere
quindi letto direttamente, se non nel-

l'ambito del gestore. Il gestore, infatti,

ha bisogno di sapere che tipo di errore

si è verificato, ma se si servisse di

ErroreRT provocherebbe un azzeramen-
to che vanificherebbe le chiamate alla

funzione che occorressero nel codice

eseguito dopo l'istruzione «colpevole»

(vedi figura 5). D'altra parte, se si vuole

instaurare un dialogo con l'utente nel-

l'ambito del gestore (come in figura 6),

è opportuno chiamare ErroreRT per
consentire ulteriori operazioni di I/O nel

caso che sia stata una di queste a

generare l'eccezione.

Lascio alla vostra fantasia ulteriori

esempi relativi ad errori di tipo aritmetico

(potreste anche trarre ispirazione dall'e-

sempio del mese scorso), e mi limito ad

un breve cenno alla procedura Raise:

consente di simulare l'insorgere di un

eccezione, e lo fa nel modo più sempli-

ce, chiamando la procedura predefinita

RunError. Vi prego però di lavorare sem-
pre senza coprocessore (reale o emulato
che sia). Le eccezioni segnalate da que-

sto seguono tutt'altra impostazione e
richiedono quindi accorgimenti particola-

ri. Ne riparleremo tra un mese. sas
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Compaq LTE. Un computer da usare ovunque: in treno,

in aereo e durante un meeting.

Misura 21,6 x 27,9 x 4,8 e pesa solo 2 chili e 800

grammi. E’ il compagno insostituibile del manager,

del consulente, del dirigente d’azienda e del

professionista: cioè di chi ha bisogno di lavorare in

viaggio ed in luoghi diversi, con la

funzionalità e la veloce capacità di

elaborazione necessarie, in versione

80C86 e 80C286 a IO e 12 MhZ.

Dispone di una unità a disco

fisso ad alta capacità da 20 a 40

Mb, una unità dischetti di 3,5” da

1.44 Mb ed un Modem interno

opzionale da 2400 baud, che

permette di colloquiare con altri

computer. La batteria ricaricabile interna

garantisce tre ore e mezza di autonomia, e l’adattatore, oltre a

ricaricare in appena un'ora e mezza, permette anche il funzionamento del

computer in rete. 11 video retroilluminato supertwist a cristalli liquidi è di

chiara visione in qualsiasi condizione di luce.

Compaq LTE, un contributo significativo al mondo del Personal Computer.
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Come in ogni trattazione di

linguaggi che si rispetti, la parte
finale va riservata all'illustrazione

delle tecniche di debug. Anche
qui non ci esimeremo da questo
obbligo, ma ci preme far rilevare

alcune differenze che esistono

(poteva non essere) tra il nostro

e gli altri linguaggi.

Eseguire il debug di un
programma è sempre una
operazione complessa, per una
serie di circostanze e di motivi
peraltro ben noti a tutti. Dipende,
come al solito, dalla

«educazione» del

programmatore, dal suo ordine,

dal linguaggio che utilizza, dalle

tecniche di redazione del

programma da lui usate. In

Prolog, per la sua stessa natura,

il debug è sfrondato di un gran

numero di passaggi; come già

accadeva in LISP, la caratteristica

particolare dei linguaggi di LA., in

cui per caso o a ragion veduta
l'interattività è spinta al massimo
grado, facilita grandemente il

compito di «spulciare» il

programma. A ciò si raggiunge
una serie di facility, proprie del

linguaggio, che rendono, per
quanto possibile, il calvario del
debug una operazione più
sopportabile

TURBO PROLOG
di Raffaello De Masi

Il Debug

Che scopi ha il debug

Se si è arrivati a programmare in

prolog, certo si ha poco bisogno di

rispondere a questa domanda; cionono-
stante lo facciamo lo stesso illudendoci

che ci sia stato qualche lettore che abbia

proprio scelto il nostro per cominciare a
programmare. Ciò premesso, possiamo
affermare senza tema di smentite che
scrivere un programma immediatamen-
te funzionante secondo i nostri desideri

è più raro dell'araba fenice. Molto più

facilmente il programma non va. o per
semplici errori di output, non rispondenti

alle nostre esigenze o ai nostri gusti, o
perché il programma si «impunta» in

questo o quel passaggio. D'altro canto
anche programmatori professionisti a

tempo pieno raramente possono affer-

mare che le loro creature siano esenti da
errori (bug-free) e lo dimostra anche
l'uso di fior fiore di pacchetti, anche della

più bell'acqua, che presto o tardi mostra-
no, nell'uso continuato, qualche piccola

(o grande) falla c'è sempre e bisogna
porci rimedio (non a caso uno degli socpi

delle registration card, incluse nei packa-
ge, è anche quello di raggiungere gli

utenti quando il costruttore si accorge di

un bug imprevisto; in questo ho dovuto
purtroppo verificare che, nella maggior
parte dei casi, i distributori italiani evita-

no di applicare, per quanto possibile,

questa pur corretta prassi commerciale;
l'esatto inverso l'ho verificato con una
utility acquistata in America, che mi è
stata aggiornata per ben due volte con
un costo, anche solo di spese postali, da
parte del produttore superiore al costo
stesso del programma). La tecnica più

bruta è quella di stampare il nostro bel

listatone, e con pazienza mirandolesca,

mettersi a cercare l'errore; o far ricorso

a certe tecniche e tool, specifici del

linguaggio adottato, che ci facilitano,

anche enormemente, il compito.
Ma, come diceva Cesare, per battere

il nemico occorre prima conoscerlo; al-

lora vediamo innanzitutto qual è, poi

potremo dire come sconfiggerlo.

Gli errori sintattici e logici

In linea generale, indipendentemente
dal linguaggio adottato e dal calcolatore

utilizzato, ci sono due tipi fondamentali
d'errore; quelli sintattici e quelli logici. I

primi sono comparabili, con un traslato,

agli errori d'ortografia e, formalmente,
sono definibili semplicemente come er-

rori che avvengono quando il linguaggio

non comprende una istruzione; il caso
più semplice e diffuso è rappresentato
da un errore di battitura in un comando,
ma lo stesso può avvenire nella defini-

zione di una variabile o di una procedu-
ra. Nella maggior parte dei casi il compi-
latore evidenzia nell'apposita finestra

una serie di messaggi d'errore, e, co-

munque, la compilazione non avviene.

Elenco degli errori alla mano, si ripercor-

re il listato e si eseguono le opportune
correzioni; se, dopo questa operazione,

la compilazione ha successo, almeno
dal punto di vista sintattico si può avere

una ragionevole certezza che non ci sia

niente di errato nel programma; tecni-

camente ci troviamo di fronte a un
programma Prolog eseguibile.

Ma non è detto che un programma
eseguibile (vale a dire scritto corretta-

mente) sia capace di dare i risultati

desiderati. Esiste il grosso scoglio della

correttezza logica; tanto per capirci se
di due variabili è stata eseguita la som-
ma invece che il prodotto, non esiste
debugger di questo mondo capace di

rilevare l'errore; in' altri termini la re-

sponsabilità (e la fatica) di rendere un
programma corretto dal punto di vista

logico ricade tutta sulle spalle del pro-

grammatore. In altri termini il program-
ma sarà compilato, ma eseguirà quello

che effettivamente gli abbiamo scritto

di fare, invece di quello che era nelle

nostre intenzioni.

Esistono comunque una serie di rego-

lette che permettono di alleviare, alme-
no in parte, la frustante fatica del de-

bug; si tratta di regole di comportamen-
to. più che altro e possono essere così
riassunte:

• costruire, la procedura principale at-

traverso una serie di procedure più

semplici e più facili da testare; esegui-
re, appunto, un test dèi predicati e delle

clausole con valori semplici e di cui già

si conosce il risultato (è ovvio che se
una serie di operazioni dovrebbe dare il

valore 100 ma non lo fa, a maggior
ragione l’errore si dovrebbe ripetere per
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calcoli da cui ci si aspetta risultati come
1234.56789;
• eseguire test di valori limite, o valori

singolari; si tratta di una tecnica pur-

troppo un poco disattesa, ma sovente
molto utile. Si tratta infatti di testare

casi anomali per verificare che tutto

funzioni alla perfezione; un esempio po-

trebbe essere il fattoriale, dove risulta

talora utile verificare che, nel caso di

fattoriale di 1 il risultato sia davvero 1 ;

• verificare l’affidabilità di funzioni mul-

tiargomento eseguendo sperimentazio-

ni con diversi valori per ogni argomen-
to; ad esempio capita spesso che il

risultato sia valido usando un certo valor

re, ma che sia del tutto errato in altre

condizioni. Sovente la tecnica di tenere
.fisso il valore di tutte le variabili e di

variarne una sola con diversi valori dà
risultati addirittura insperati;

• inserire dei breakpoint nel program-
ma attravero cui eseguire un tracing dei

valori delle variabili; ma di questo parlia-

mo più a lungo di seguito.

Le tecniche di Tracing

del programma

Quando, pur avendo eseguite tutte le

verifiche precedentemente indicate il

programma si rifiuta di dare risultati

accettabili, occorre andare avanti nel

debug con tecniche più specialistiche. Il

Prolog è dotato di uno strumento di

debug estremamente potente e facile

da usare; la funzione di Tracing.

In linguaggi procedurali, come il Basic

o il C. la funzione di Trace monitorizza i

valori delle differenti variabili nel pro-

gramma, evidenziando i valori da esse
assunti sia nei passaggi intermedi che
nella soluzione finale. Ma, in un linguag-

gio descrittivo come il Prolog, il valore e
il contenuto delle variabili sono, come
abbiamo più volte evidenziato, poco si-

gnificativi. È invece molto più importan-

te tenere il conto delle chiamate alle

procedure, del ritorno da esse, dell'uti-

lizzazione delle basi di dati e. in questo

caso, delle variabili che ad esse sono
collegate.

Il Tracing in Turbo Prolog è molto

simile almeno nella forma a quello visto

in altri linguaggi. Quando si chiede a

Turbo Prolog di «tracciare» lo sviluppo

di un programma egli fornisce una serie

di notizie, nel Trace Window, circa l'an-

damento delle procedure. La funzione

di Trace permette di passare, inoltre, in

una fase di «single-step», di un passo
(riga di programma) alla volta; il pro-

gramma esegue una riga e si ferma,

mostrando, ove necessario, le variazioni

interne nel Trace Window; premendo
FIO si passa al passo successivo. È
possibile, altresi, stampare il contenuto

della finestra con il comando Control-P

o, più generalmente, con la combinazio-

ne CTRL-Ptr Scr. Comunque, per trac-

ciare l'esecuzione di un programma, oc-

corre notificare la direttiva al sistema.

Ciò avviene, appunto, settando una del-

le due direttive del compilatore, Trace e

ShortTrace, ma prima di parlare di que-

ste due opzioni, due parole sulla ottimiz-

zazione del compilatore.

Turbo Prolog maneggia il compilatore

in maniera sostanzialmente diversa da

quella di altri linguaggi. Non è qui il caso
di parlare di questo tipo particolare di

azione, dato anche che tutto quanto
avviene è trasparente all'utente; faccia-

mo solo cenno a una tecnica che dimo-

strerà quanto complesso sia il lavoro del

linguaggio su quanto noi inseriremo at-

traverso un semplice listato.

La tecnica della ricursione non è qual-

cosa di innato in un linguaggio, come
non lo sono le procedure, i metacoman-
di e così via. Ad esempio, nel caso di

una procedura ricorsiva, il linguaggio

non è in possesso di una mente sovru-

mana che gli permette di adottare la

ricursione tal quale; ogni passaggio ri-

corsivo può essere anche scritto come
un loop, che si esegue fino a che non si

verifica una condizione particolare, ad

esempio, nel caso del fattoriale, finché

il contatore non raggiunge il valore di 1

.

Il Prolog non possiede tool efficienti per

realizzare questo loop, cosa che, per

esempio, può essere realizzata agevol-

mente in Basic. Ciononostante, summa
dell'assurdo, la struttura ricorsiva scritta

in Prolog, viene trasformata interna-

mente, dal linguaggio, in un più comune
loop, e così compilata. Si tratta di un

processo di ottimizzazione del tutto tra-

sparente all'utente, e fa intravedere co-

sa ci sia affettivamente in quel 20-30%
in più che differenzia un codice compila-

to da un sorgente.

Ritorniamo alla differenza tra Trace e

ShortTrace; premesso che si tratta di

direttive che vanno inserite direttamen-

te nel programma (ovviamente nel pun-

to da cui si desidera l'esecuzione del

Tracing. e, prevedibilmente, nella mag-
gior parte dei casi, all'inizio), diremo,

semplificando notevolmente il discorso,

che le due tecniche si differenziano solo

nel caso di procedure ricorsive (o più in

generale, dove esiste ottimizzazione).

Qualunque sia la tecnica prescelta

per la ottimizzazione, il Tracing può es-

sere applicato a tutto il programma o

solo a certe parti di esso; in questo

caso il settaggio e la cancellazione della

direttiva avvengono attraverso due co-

mandi di funzione opposta [trace(off)) e

(trace(on)].

In ogni caso, una volta eseguito il

Tracing, il risultato viene visualizzato

nella finestra relativa; i messaggi sono

rappresentati essenzialmente dal conte-

nuto degli argomenti, e da una serie di

label, che evidenziano le azioni che av-

cali indica una chiamata ad una procedura

return

la procedura chiamata ha eseguilo la sua funzione e II

controllo è stato restituito olio routine principale

redo la procedura chiamata è stata richiamata dopo che un

tentativo precedente era follito

fail lo procedura chiamata, con 1 retativi argomenti, non è

stata coronata da successo

Figura a - I messaggi di Tracing. con i loro significali.
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vengono durante l’esecuzione del pro-

gramma stesso. Queste label sono rias-

sunte nella figura a.

Seguendo passo passo le informazio-

ni con la lista dei messaggi di Tracing. è
possibile, osservando le chiamate, i pa-

rametri ad esse affidati e quelli restituiti,

le inaspettate (o anche i risultati di alcu-

ne messe ad arte) combinazioni di FAIL-

REDO, con una cerca sicurezza, diagno-

sticare errori logici e porvi rimedio; an-

che in questo caso sarà utile e interes-

sante verificare risultati già testati prima
di passare ad altri.

Per concludere, il debug è una pratica

sempre estremamente tediosa e fru-

strante, sovente la scoperta di errori,

magari banali, richiede un lungo ed
estenuante periodo di tempo alla tastie-

ra; purtroppo non è possibile farne a

meno. Per questo, forse, i programma-
tori professionisti hanno cominciato a
credere ad una mostruosa creatura ori-

ginaria, il cosiddetto Bug Impossibile,

capace di sfuggire alle ricerche più ac-

curate e alle tecniche di caccia più raffi-

nate. Ma se vi è capitato di spendere
ore senza cavare un ragno dal buco, c'è

una tecnica che non ha niente di nazio-

nale, e che il più delle volte ha ragione

dei più infami nemici; è qualcosa che
ricordo funzionava anche al liceo, con i

più infami, circonvoluti e intraducibili

passi greci da tradurre; mettete tra voi

e il bug un poco di tempo, preferibil-

mente una notte, senza pensare al pro-

blema; nella maggior parte dei casi

quando riaffronterete il problema que-
sto si scioglierà d’incanto; come proce-
dimento non ha niente di scientifico, lo

riconosco, ma funziona!

Le direttive del compilatore

Prima di concludere questa puntata

(e, nello stesso momento, la trattazione

del Prolog), ci preme parlare di qualcosa
di cui abbiamo accennato qua e là in

maniera piuttosto vaga, ma che il letto-

re avrà capito avere una importanza non
trascurabile; le direttive del compilato-

re. C'è da dire che. in molti casi, non si

accede a queste direttive; comunque
appena si passa dallo stadio dilettantisti-

co a quello più professionale, e la mole
dei programmi cresce di conseguenza,
molte delle direttive comprese nel com-
pilatore divengono davvero utili, per non
dire indispensabili.

Le direttive possono essere poste,
all'Interno del programma, in qualsiasi

punto; per talune di esse questa «dislo-

cabilità» è essenziale, ma la maggior
parte coinvolge tutto il blocco del pro-

gramma, per cui la soluzione migliore è
quella di porle all'inizio del file, non

|
Dbgse

|
Dleirn

| Slze 1

gymbot^vmboHJ,U
Figura b- Un
esempio di output
prodotto da
Diagnostic,

foss’altro per pulizia di programmazio-
ne e facilità di reperimento, all'occor-

renza.

Turbo Prolog include un'altra direttiva

del compilatore che può essere utile

nel debug, [diagnostici, che produce, al

momento dell'esecuzione del program-

ma. una lista del genere di quella mo-
strata in figura b). Capire cosa effettiva-

mente accade e cosa significano i mes-
saggi è relativamente semplice; la pri-

ma colonna contiene il nome di ogni

predicato presente nel programma; i

predicati sono elencati secondo il loro

ordine di dichiarazione. La seconda co-

lonna indica se tutte le presenze sono
correlate con fatti anziché con regole

(in altri termini se tutte le occorrenze
sono realmente dei predicati di data-

base), La terza colonna è forse quella

più utile; essa indica se il predicato è
deterministico (vale a dire, in termini

più semplici, se produce una e una
sola soluzione) o non deterministico (se

è capace di produrre più di una soluzio-

ne attraverso il backtracking. La colon-

na successiva indica la grandezza della

procedura dopo la compilazione, infine

la stampa diagno-

stica mostra i do-

mini che sono usa-

ti dal predicato, e

la cosiddetta «rete

di flusso». Basti

sapere che i sim-
boli [i] e [ol eviden-

ziano rispettiva-

mente se il para-

metro è o no rap-

presentato da un
valore noto (per la

verità non si capi-

sce bene da che
cosa provenga
l'abbreviazione).

Figigurac

La mappa di

memoria in Turbo
Prolog

(da Dan Sfiafer.

op. citata!.

Due direttive del compilatore inter-

vengono direttamente in runtime; la

prima si riferisce in particolare alle si-

tuazioni di «warning» quando, nelle

condizioni normali, il programma si fer-

ma; in queste stesse condizioni di nor-

malità la pressione di ESCAPE inter-

rompe la compilazione, mentre quella

di FIO permette di proseguire. La pre-

senza della direttiva [nowarnings] per-

mette di bypassare questa condizione,

e si rivela utile in due condizioni parti-

colari: quando una variabile compare
una sola volta in una clausola, e quan-

do una variabile, per qualche motivo,

viene a superare i suoi limiti.

Un'altra direttiva piuttosto pratica,

[nobreak] permette di escludere la pos-

sibilità, da parte dell'utente, di fermare
il programma con la universale combi-

nazione CTRL-C e CTRL-BREAK. Ovvia-

mente è una procedura da usare con
un minimo di cautela se si tien conto

che se, durante l'uso, il flusso va a

finire in un loop senza fine, l'unica pos-

sibilità di escape è quella di spegnere
la macchina.

Un altro utile blocco di direttive è
quello che consente di adottare, in ma-
niera davvero efficiente ed estesa, la

tecnica di programmazione modulare.
Le modalità sono simili a quelle già

viste in altri linguaggi. C in primis. La

sintassi è data da un operatore, [inclu-

de). che maneggia un solo argomento,
il nome del file DOS da includere, ap-
punto. A supervisione di questa tecnica

ce n'è un'altra, dal nome di [project],

che manipola un cosiddetto «project

file», che è un file speciale che racco-

glie gli [include] dei diversi file messi
insieme. Ogni blocco, ovviamente, è

rappresentato da un file singolarmente
editabìle e testabile; l'unica particolarità

di questa direttiva ovviamente, è che
deve comparire come primo comando
nel file principale stesso.

E parliamo di un'altra direttiva, anco-

ra. dal complesso nome [check_cm-
pio], che pare nasconda chissà quale

messaggio interplanetario. Si tratta so-
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lo. invece, dell'abbreviazione di «check
compound I/O», che crea un messag-
gio d'avvertimento durante la compila-

zione se predicati sono usati in flussi

incrociati (un flusso incrociato si verifi-

ca se uno o più parametri sono usati in

input e uno o più altri sono usati in

output dalla stessa procedura). Un'ulti-

ma procedura consente di manipolare

predicati non deterministici, attraverso

l'uso del comando [check_determ] che,

in runtime, ferma l'esecuzione del pro-

gramma appena viene incontrato un
predicato non deterministico, appunto.

Occorre, prima di chiudere, parlare

della manipolazione della memoria e
della relativa mappa. Essa è visualizzata

in figura c e mostra l'heap, lo stack e il

trail che possono essere modificabili

nella grandezza. La funzione dello stack

è nota; del tutto trasparente all'utente,

contiene riferimenti e indirizzamenti

nelle operazioni di loop, nel lancio di

procedure, nelle operazioni ricorsive. In

default il linguaggio riserva 16 K per la

regione che conterrà il codice. Può ac-

cadere. anche per le esigenze di spazio

specifiche del compilatore stesso, che
sovente questi limiti siano un poco
stretti; occorre pertanto provvedere a

un ampliamento di queste frontiere.

Per motivi non noti, la Borland utiliz-

za una misura personale per lo spazio

da allocare, rappresentata da «paragra-

fo». Esso consta di 16 byte e l'amplia-

mento dell'area di codice avviene se-

condo un semplice comando del tipo:

code = xxxxx
dove xxxx è il numero dei paragrafi da

utilizzare (100, nel nostro caso vale

1600 byte). L'area di trail invece, è ben
poco usata e, a quanto ci è dato di

vedere, confinata alla realizzazione di

programmi estremamente complessi;

anche qui per mantenere chiare le co-

se, Borland ha scelto un sistema di

misura personale, rappresentato dalla

word, che è costituita, anch’essa da 16

byte; il formato della dichiarazione è
sempre lo stesso:

trail = xxxx

Conclusioni

Conclusioni, stavolta, significa con-

clusioni generali. In questi mesi siamo
partiti dai primi concetti, inusuali, di

programmazione, per giungere, noc-

chieri in gran tempesta, per dirla alla

Dante, a manipolare direttive e goal alla

maniera di Magellano (o, meglio, per

restare in ambiente, alla Bowman). Ci

spiace solo dopo l'eccellente release 2

del Turbo Prolog, che la Borland pare

abbia deciso di «mollare» il pacchetto,

che peraltro era giunto ad una avanzata

specializzazione, tanto da poter gareg-

giare, ad armi pari, con quotati ambien-

ti di più alto lignaggio. Ci spiace di tutto

questo e ci auguriamo che Borland ri-

torni sulle sue decisioni; vogliamo solo

sperare che il tutto non dipenda da

semplici considerazioni commerciali

(credo d'altro canto che le previsioni di

mercato per questo pacchetto non ab-

biano mai ipotizzato le code ai negozi);

si tratta di prodotti che. d'altro canto,

rappresentano una etichetta di presti-

gio, di carisma, che non può basare la

sua controparte solo su un banale (an-

che se importante) numero di pacchetti

venduti. D'altro canto la stessa Micro-

soft produce il suo Fortran e probabil-

mente ci perde, ma non per questo ne

interrompe la produzione. Perciò spe-

ciamo (anche se la nostra è solo una

vocina nella tempesta) che Borland non

diventi, coll'andar del tempo «quella

che fa il turbo Pascal». Non sembra

anche a voi?
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EASYpower3863x 2400000
80386SX-20 MHZ-2 MEGA 1 DRIVE K> 40M-VGA
EASYpower386 3500000
80386 2SVHZ 2 MEGA 1 DRIVE FO 4CM VGA

VASTA SCELTA PORTAT1U

TOSHIBA a PREZZI MAI VISTI !!!

BONDWELLBPO
FAX CON PORTA FARALLELA CON 4 FUNZIONE

STAMPANTE/FAX DA COMPUTER/SCANNER E
FOTOCOPOECCEZIONAIB.

SCHEDA FAX/MOOEM 540000
TRASMETTE QUALSIASI DOCUNCNTO (VENTURA ECO)
FUNZIONE MODEM ECC

ATARI PILOT CENTER
ATARI 1040ste 1099000 FOLIO RAM CARD 32K 99000
PCfofo 550000 FOLIO INTA PAR 99000

LYNX * gioco 399000 FOLIO 1NT.ASER 149000

DRIVE ESTERNO 250000 PCSPEED 450000

MONITOR SM124 299000 SUPERCHARGER 699000

ifreJdcf 'fUtk per l'editoria

MONITOR

MITSUBISHI 1481A miitisync

990000
090000
750000
1149000

STAMPANTI
540000

PRCOOT 9 80C 670000
PRODOT 9X 06 C 820000
PRODOT 24 050000
SW1FT9 480000
SW1FT 24 649000
P2pliG 24 aghi 690000

COMMODORE
MANNESMAN MT8I
HP LASERJET IP

QFPKRTiSSlMA:
PagerLaserS TOSHIBA

300<tp» 6{y*nm Siate

Afoni c-nul.mltPt.JII/IHM2AXI.

L 1 800.000 +- iva

Tura i prega a mtnndcno IVA comprova

S effettuano spedizioni postai in espressa

nmiGfì
|

[QW.MÌ
"fìmi6fì"

500* 'TBnetu

L. 7*19.000

esp ne xflsoo sm
esp ne xAsoo is meen
awiga 2000
mion 3000
Finmx -Rom
esp ne 2m -.upro

DRIVE inTERHO
DRIVE ESTERnO
jnnus xt
jnnus at
FÌSSO ho x nsoo
kit 2 meen xfìsso

HARD DISK SOm
HARD DISK Som
oentocK A2000
GEALOCK AS00
dioiaudio mono
DIGIAUDIO STEREO
DIGIVIDEO

vioeon ii

immioi *cavi
mouse
TAV.TA GRAFICA AS00

~ GRAFICA A2000

130000
S99000
ISSOOOO
SS00000
199000
7SOOOO
ISOOOO
170000
680000
IS99000
890000
299000
950000
ISOOOOO
399000
590000
99000
170000
99000
350000
70000
79000
899000
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MSX
di Maurizio Mauri

La RS232
quarta parte

Siamo giunti all'ultima parte del nostro discorso sulla RS232.
Dopo aver descritto, nello scorso mese, il chip dell'Intel 8251, che
costituisce in effetti la vera interfaccia seriale, esamineremo questa
volta l'altro chip, l'8253 sempre dell'Intel, che pur avendo una
funzione di solo supporto, risulta essenziale per il buon
funzionamento della RS232

L'8253

A tutti gli effetti 1*8253 può essere
considerato solo come un timer, un oro-

logio che dà le temporizzazioni all'8251.

generando cioè gli impulsi allorché la se-

riale deve trasmettere o ricevere un bit.

In realtà, e non per fare le cose alla

grande, i timer contenuti nel chip sono
ben 3. due dei quali sono adibiti a gene-
rare i baud rate richiesti (uno in ricezione

e l’altro in trasmissione) e il terzo potreb-

be essere utilizzato per qualsiasi uso.

anche se il software della RS232 lo sfrut-

ta solamente per il time out.

Per questi usi non è possibile utilizzare

l'orologio di sistema degli MSX-2. il qua-

le scatta troppo lentamente, soltanto

ogni secondo, e meno che mai il timer
(quello controllato dall'istruzione Basic

TIME), che viene incrementato ad ogni

interrupt. anch'esso troppo lento e poco
affidabile in quanto a precisione.

A differenza di quest'ultimi. i tre timer

contenuti nell'8253 scattano (vengono
decrementati) quasi due milioni di volte

al secondo, cioè ad ogni ciclo di clock,

che. come è stato già detto, vale 1 .8432
MHz.

Il funzionamento di questi timer può
essere riassunto brevemente nella se-
guente maniera: viene definito un valore

massimo della temporizzazione (a 1 6 bit)

che viene scritto nell'apposito registro

del chip; questo valore viene decremen-
tato continuamente ad ogni ciclo di

clock. Appena il contenuto del registro

raggiunge il valore zero viene emesso un
impulso (un opportuno bit viene settato).

Dopo di ciò automaticamente il contato-

re viene riposizionato al valore massimo
definito in precedenza ed il ciclo rico-

mincia.

Questo funzionamento vale in genera-
le anche se possono aversi delle piccole

differenze in alcuni casi dato che vi solo

ben 6 modi di funzionamento diversi, dei

quali, però, saranno descritti solo quei

pochi che interessano l'interfaccia seria-

le dell'MSX.

Il modo di funzionamento 0 (chiamato

«Interrupt on Terminal Count») rispec-

chia quanto detto in generale; c'è da
aggiungere soltanto che lo «stato» del

contatore, in questo modo di funziona-

mento, è azzerato solo nel momento in

cui è caricato con il valore iniziale. Allor-

ché il contatore ha raggiunto lo 0, il bit di

stato diventa 1 e rimane tale anche se il

contatore inizia un nuovo ciclo.

Questo bit. che è stato settato, po-
trebbe, poi, essere la causa di una inter-

ruzione. È stato usato il condizionale per-

ché l'eventuale interruzione dovrebbe
essere consentita dall'hardware. Ma, co-

me già abbiamo detto nello scroso nu-

mero. nell'MSX non ci sono interruzioni

causate dall'8253.

Il modo di funzionamento si presta so-

prattutto alla gestione dei time out. pro-

blema molto frequente nelle trasmissio-

ni seriali. In questo c'è da rilevare come
la gestione che ne fa il software conte-

nuto nella RS232 è assolutamente insuf-

ficiente in quanto non è possibile modifi-

care il valore del time out dopo l'inizializ-

zazione. In particolare utilizzando proto-

colli di trasmissione (Xmodem o Ymo-
dem. per esempio) tale valore deve es-

sere continuamente e frequentemente
variato; per cui risulta impossibile utiliz-

zare soltanto le routine del BIOS esteso.

L'altro modo di funzionamento che ri-

veste una certa importanza è il modo 3
(chiamato «Square Wave Rate Genera-
tor»), il quale differisce dal modo 0. oltre

che in alcune parti poco significative, so-

prattutto per il fatto che al termine del

conteggio, oltre che ad essere ricaricato

del valore iniziale, riassume di nuovo lo

stato iniziale. In tal modo il processo può
continuare periodicamente all'infinito

senza alcun intervento.

Questo modo è quello indicato, come
dice anche il nome, per generare il baud
rate ed è usato dai counter 0 e 1

.

La programmazione dell'8253

La programmazione dell'8253 si effet-

tua in maniera analoga a quella
dell'8251 : prima si scrive nell'opportuno

registro un byte di comando, che serve a

selezionare, fra le altre cose, il modo di

funzionamento e infine si inviano uno o
due byte di dati (a seconda del coman-
do). Nel caso che i byte di dati siano due,

vale la solita regola per cui quello meno
significativo deve precedere quello più

significativo.

Negli MSX l'8253 della RS232 comu-
nica con il computer tramite ben cinque
porte di I/O dello Z80. dalla 82H (della

quale abbiamo già accennato nel nume-
ro scorso) alla 87H (con esclusione della

porta 83H che non è utilizzata in alcun

modo).
La porta 87H è la porta di comando

nella quale deve essere scritto il byte

che definisce il modo di funzionamento.
Il significato di ogni singolo bit è riassun-

to nello schema seguente:

I
SCI

|

SCO
|

RL1
|

RLO
|

M2
|

MI
|

M0
|
BCp|

dove ogni bit ha il seguente significato:

il bit 0 (BCD). se viene settato, fa sì che
l'8253 accetti i successivi dati in formato

BCD. altrimenti i dati vengono conside-

rati nel normale formato binario. Nel pri-

mo, però, il valore massimo accettato è

ridotto a quattro cifre decimali, cioè fino

a 9999. Negli MSX questo bit è sempre
a zero; per cui i dati vengono sempre
scritti nell'usuale formato binario.

I successivi bit 1 ,
2 e 3 sono i bit di

modo (M0. MI e M2) e definiscono il

modo di funzionamento come è stato

già detto in precedenza. Poiché i modi di

funzionamento sono 6 (da 0 a 5). nel

caso che venga introdotto un valore su-

periore a 5 il bit più significativo (M2) non
viene considerato.

I bit 4 e 5 (RLO e RL1) definiscono la

lunghezza del valore (1 o 2 byte) che
verrà successivamente scritto nella por-

ta dati. Normalmente verranno settati

entrambi i bit. nel qual caso verranno
accettati 2 byte di dati. Se invece solo

uno dei due bit è settato, nella successi-

va scrittura verrà accettato soltanto un
byte; se il bit settato è RL1, il byte scrit-

to sarà considerato quello più significati-

vo; al contrario, se il bit settato è RLO, il

successivo byte sarà considerato quello

meno significativo.

Per quanto questa possibilità non sia

molto utile, si capisce che. una volta

scritti i due valori relativi ad un counter.

se successivamente uno dei due byte

dovrà essere cambiato, non è necessa-
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rio riscriverli tutti e due.
Nel caso che entrambi i bit RLO e RL1

siano resettati viene definito un partico-
lare modo di funzionamento (counter lat-

ching operation) per cui, nel caso (poco
probabile) si debba effettuare la lettura

dell'attuale valore del counter, questa
sarà possibile senza disturbare il conteg-
gio in corso in quanto il valore contenuto
sarà preservato in un registro interno.

I bit 6 e 7 (SCO e SCI) selezionano il

contatore che è interessato al comando.
Dato che i contatori sono tre, entrambi
questi due bit non possono essere set-

tati.

Le altre porte 84H. 85H e 86H sono
associate ad ognuno dei tre counter (ri-

spettivamente 0, 1 e 2) e sono le porte
dati nelle quali dovranno essere scritti gli

opportuni valori. Sono possibili anche
operazioni di lettura dalle suddette por-

te; ma l'inutilità di questa operazione è
dimostrata dal fatto che in tutta la ROM
della RS232 non vi è una sola operazione
di questo tipo.

Ad esempio, se vogliamo che il baud
rate in ricezione sia 1 200 (al quale corri-

sponde il valore 0060H che dovrà essere
scritto nel counter 0), dovremmo anzitut-

to scrivere nella porta 87H il valore 36H
(che definisce per

il counter 0 il mo-
do di funziona-
mento 3) e suc-

cessivamente
scrivere nella por-

ta 84H nell'ordine

i due byte 60H e
00H.
Una routine,

tratta dalla
RS232-ROM, ne-

cessaria a calcola-

re i valori del baud
rate è riportata

nella figura 1

.

La successiva
routine di figura 2
scrive questi valo-

ri nei rispettivi re-

gistri relativi ai

counter 0 e 1 per definire gli opportuni

baud rate in ricezione e in trasmissione.

Questo costituisce, in effetti, l'unico

uso di questi due counter.

Il time out

Più interessante dal punto di vista del-

le applicazioni, soprattutto relative ai pro-

tocolli di trasmissione, è l’utilizzo del

counter 2. Per averne un'idea diamo an-

zitutto uno sguardo alle solite routine

della RS232 ROM riportate in figura 2.

La prima importante routine (set-ti-

meout all'indirizzo 050D1H) pone il

counter 2 in modo 0 e quindi scrive nel

relativo registro il valore 1 8432. che cor-

risponde esattamente ad un centesimo
del clock. Per cui, allorché il counter ha
terminato il suo conteggio è trascorso

esattamente un centesimo di secondo.
Un'altra routine che utilizza la prece-

dente è quella posta all'indirizzo 051 98H
e verifica se l'8251 è pronto per trasmet-

tere un dato. Per quanto abbia potuto
vedere, questa è l'unica routine della

RS232 ROM che effettua II controllo del

time out e non esiste alcuna routine che
effettua la lettura del carattere in ricezio-

ne con time out, essenziale in alcuni ca-

si. In altre parole la RS232-ROM utilizza il

time out solo e unicamente per la tra-

smissione e non per la ricezione.

Questa routine è costituita da un loop

durante il quale è effettuata semplice-

mente la lettura del bit RTS dell'8251 e
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poi, se quest'ultimo è diverso da zero,

viene verificato se il counter 2 ha termi-

nato il proprio conteggio (routine all’indi-

rizzo 051DDH). Il loop viene ripetuto

cento volte il valore definito come time
out.

C’è da osservare che in molti compu-
ter, fra cui la maggior parte di quelli che
utilizzano il sistema operativo CP/M, la

RS232 non possiede un counter dedica-

to al time out. In questi computer, per le

In base a questo esempio costruiamo
invece una routine che effettua la lettura

del carattere in ricezione dal modem con
il valore del time out passato attraverso il

registro HL. Questa funzione, riportata in

figura 4, può anche essere richiamata da

un programma in ASCII-C con una sem-
plice istruzione del tipo:

eh = mdmJn(timeout);

che è, poi. la normale istruzione utilizzata

per leggere un carattere nella ricezione o

nella trasmissione con protocollo.

In questa routine si fa uso delle funzio-

ni standard della RS232 per la lettura di

un carattere dal modem (GETCHR) e per

controllare il numero di caratteri presenti

nel buffer (STAT), già descritte negli

scorsi numeri. Ritengo, però, per le limi-

tazioni di queste funzioni a cui abbiamo
continuamente accennato ma anche per

una maggiore semplicità, che sia più

conveniente riscrivere quelle poche
routine che normalmente interessano,

se si vuole fare del software serio.

L'utilità di questa routine è mostrata

nell'esempio di figura 5 dove vi è il lista-

to di una funzione in C che effettua la

lettura di un blocco in Xmodem o in

Ymodem.
Per concludere definitivamente l'argo-

mento, in figura 6 è riportata la mappa
della memoria utilizzata dalla RS232.
Questa è particolarmente utile allorché

operazioni di time out. vengono utilizzate

delle routine di attesa. Ad esempio, la

parte significativa della precedente routi-

ne che controlla se l'8251 è pronto per
trasmettere un dato, funzionerebbe nel

seguente modo: se il bit RTS è diverso

da zero attendo un centesimo di se-

condo.
All'atto pratico questo modo di proce-

dere è analogo anche se non ugualmen-
te efficiente sia per quanto riguarda la

precisione delle attese che per le inevita-

bili perdite di tempo (niente impedisce,

infatti, che la RS232 sia pronta alla tra-

smissione prima che termini l'attesa).
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si fa uso delle routine del BIOS esteso e
si vogliono cambiare alcuni parametri o
alcuni controlli senza reinizializzare tutto.

Ad esempio per il controllo XON/XOFF
basta cambiare semplicemente il bit 0
della locazione di memoria 0FB1CH.

In questo c'è solo da dire che non tutti

i parametri, come ad esempio la velocità

di trasmissione o il controllo di parità,

possono essere variati in questa manie-
ra senza doverli poi riscrivere anche ne-

gli appositi registri dei chip della RS232.
Modifiche di questo tipo non avranno
perciò nessun effetto. In particolare po-
tranno essere cambiati solo quei flag re-

lativi a controlli effettuati via software.
Cosi se si vogliono variare i parametri

«8N1» in «711». basta solo cambiare la

maschera da 255 a 127. ignorando, in tal

modo, il bit più significativo. Questo é
particolarmente utile quando ci si collega

tramite reti a pacchetto, tipo Itapac. che
ammettono parametri «7E1». a banche
dati che invece trasmettono in «8N1 ».

Altro flag che può essere variato è
quello relativo al controllo SHIFT IN/

SHIFT OUT che permette di ricevere,

anche quando la lunghezza della parola è
di soli 7 bit. l'alfabeto ASCII esteso, cioè
caratteri al di sopra del 127. In questo
caso, infatti, il carattere di controllo SO
(SHIFT OUT = CTRL-N) indica che ai

successivi caratteri ricevuti dovrà essere
settato il bit più significativo. Il carattere

di controllo complementare, SI (SHIFT
IN = CTRL-O), fa resettare il bit più signi-

ficativo ai successivi caratteri ricevuti.

C'è solo da osservare che con controllo

SHIFT IN/SHIFT OUT non è effettuata la

conversione dei caratteri di controllo, per
cui i caratteri aventi codice ASCII com-
preso fra il 128 e il 159 non potranno
essere trasmessi.

E con questo abbiamo veramente fini-

to. Abbiamo anche accennato ad argo-

menti che non riguardano strettamente
la RS232. come la trasmissione per pro-

tocollo; ma doveva essere solo un ac-

cenno data la vastità di questo argomen-

to. Spero solo di aver dato una pallida

idea di quanto interessante può essere
questa applicazione telematica, tanto di

moda in questo momento, e di aver
messo in risalto che anche con un sem-
plice MSX e con un opportuno program-
ma di comunicazione sono possibili tutte

le prestazioni che si hanno sui computer
più grandi.

Al prossimo numero.
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ORDINI

CONSEGNE
RIVENDITORI

: per telefono, posta o FAX

PREZZI IVA COMPRESA

Via PIAZZI 18- 10129-TORINO
Tel. (011)501647 - 597780
FAX (01 1) 6506457

(
AMIGA

|
Amiga 500 1 .3 L. 740.000
Amiga 2000B 1 MB chip L 1 .690.000
Monitor 1084 L. 500.000
Drive esterno L. 200.000
Drive interno L. 180.000
Amiga 3000 16/25 Mhz (telefonare)

[
ESPANSIONI

Espansione Ram 2MB
per A2000 exp. fino 8MB L. 700.000
Espansione 512K interna
per A500 con clock L. 160.000
Espansione 2MB esterna
per A500 L. 400.000

(
HARD-DISK

Controller SCSI per A2000 L. 349.000
Idem con scheda RAM
0K L 499.000
2 MB L. 869.000
20 MB Seagate 28 ms. L. 499.000
40MBFujitzu 19ms. L. 833.000
Hard-Disk QUANTUM (Tel.)

(
GENLOCK J

Videogenlock MK II L 395.000
Neriki 1 189 C L. 1.950.000
Neriki 1 189 C-YC L. 2.550.000
Neriki 1 187 C Broadcast L. 4.313.000
Neriki 1 187 C -YC Br.cast L. 4.658.000
Videocomp VCG3 L. 2.250.000
Scanlock L. 1 .990.000
Magni L. 4.290.000

(
DIGITALIZZATORI

Videon 2 (a colori no filtri) L. 489.000
Realtime tempo reale BW L. 499.000
Framer a colori L. 1.087.000

l
INPUT- OUTPUT

Easyl A4 per A500 L 892.000
Easyl A4 per A2000 L. 949.000
Cherry A3 L. 1.190.000
Handy-Scanner Genius L. 600.000
Scheda Janus XT L. 570.000
Scheda Janus AT L. 1 .500.000
Xerox 4020 - Toshiba Express Writer -

Laser Jet IIP (telefonare)

c SOFTWARE J
Ampio assortimento software originale
Telefonare o richiedere catalogo.

[
PC Compatibili J C PC Grafica J

XT 12 Mhz 640K 1FDD
Floppy disk drive
Monitor 1

2" Mono
AT 286 12 Mhz 1 MB 1FDD
Controller HDD ST506

580.000
160.000
160.000

1.040.000

AT 286 16 Mhz 1 MB 1FDD
Controller HDD ST506 Minitower 1.310.000

AT 386 SX 1 6 Mhz 1 MB 1 FDD
Controller HDD (AT Bus) Minitower 1.713.000

AT 386 25 Mhz 1 MB 1 FDD
Controller HDD (AT Bus) Minitower 2.140.000

Hard-disk 20 MB Seagate 38 ms.
Hard-disk 40 MB Seagate 38 ms
Hard-disk 45 MB AT Fujitzu 22 ms.
Hard-disk 90 MB AT Fujitzu 22 ms
Monitor 12‘ Mono + Inter..

Monitor 14" colori + VGA640»480
Monitor 16" colori NEC M-Sync 3D
Scheda VGA 1024x768 512K

380.000
590.000
690.000

1.100.000
196.000
795.000

1.440.000
350.000

Professional image board
Consente a tutti i possessori di un IBM PC/AT/XT
386 o PS/2 25 e 30 di acquisire immagini ad
alta risoluzione da telecameca, VCR, video
disco o altra entrata Video, direttamente in

segnale PAL.
La scheda, supportata da una vasta gamma
di software e tools professionali, permette di
utilizzare il vostro Personal per l'archiviazione
d'immagini, per la preparazione di
presentazioni aziendali e Image Editing per la
grafica creativa.
INGRESSI: Telecamera, VCR, qualsiasi sorgente
PAL. USCITE: Televisore PAL, VCR, Monitor RGB
analogico.

L. 2.600.000 + iva

Software di dotazione
Halovision, Halo 88, Drivers Autocad e
Autoshade, Slide show, Pizazz, T/EGA

L. 400.000 + iva



SOFTWARE

Questo mese più che una utility

particolarmente originale (la

medesima funzione è svolta ormai

da diversi tool) pubblichiamo un
esempio diprogrammazione Amiga
di basso livello (non certo qualitativo,

s'intende!) dal quale prendere spunti

per ulteriori realizzazioni. Da
segnalare, con pieno
compiacimento, la ricchezza di

commenti che accompagnano il

listato che meglio illustrano le

tecniche adoperate più di qualsiasi

articolo. L'autore del lavoro

pubblicato è noto nel mondo Amiga
per aver rilasciato nel public domain
alcuni programmi abbastanza
interessanti, di cui abbiamo già

parlato sulle pagine di MC nella

apposita rubrica. Buona lettura... e
un attento studio del listato!

Amiga-M

di tasti particolari, Amiga sinistro-N e
Amiga sinistro-M, che Intuition sfrutta

del WorkBench°tn
ZI

°etezione aglfaltri

schermi; Amiga-N porta il WB davanti a

tutti. Amiga-M lo spedisce dietro. Que-
sta possibilità si rivela particolarmente
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modo di riportare davanti quest'ultimo.
Amiga-M (il programma) modifica leg-

germente il comportamento della omo-
nima combinazione di tasti: invece di

mandare dietro il WB, manda dietro il

PRIMO schermo, qualunque esso sia.

In questo modo, premendo più volte

Amiga-M si possono scorrere tutti gli

schermi in sequenza. Per ottenere que-
sto, Amiga-M aggiunge un handler alla

catena dell'input.device. L'input .device

è già stato descritto da Maurizio Man-
grella su MC89, quindi non ci ritornerò

sopra; il listato mostra però qualcosa di

nuovo, cioè come usare le nuove #
pragma dell'Aztec C 5.0a per aggiunge-
re un handler senza scrivere una sola

riga di Assembler — senza ricorrere,

cioè, alla classica routine che mette i

parametri nello stack e chiama la funzio-

ne in C. Il listato è ampiamente com-
mentato, quindi non ci dovrebbero es-
sere problemi per la sua comprensione;
vorrei però richiamare l'attenzione su
una linea, la penultima di _main(). Quan-
do si vogliono caricare in memoria in

maniera permanente dei programmi,
che ad esempio modificano qualche
funzione del sistema operativo o, come
in questo caso, aggiungono un handler
aH'input.device, ci sono svariati modi di

procedere. Il più semplice è senz'altro
quello di inserire una Wait(OL) alla fine

del programma, dimodoché questo non

, però,

nma de-

: inoltre,

occuperà permanentemente una CLI, e
questo non è bene visto che il massimo
numero di CU che si possono aprire

contemporaneamente è 20 (in realtà si

può arrivare a 255, ma non è questo il

luogo per discuterne).

Un altro metodo è quello di allocare

un po' di memoria e copiarci la parte di

programma che deve rimanere in me-
moria; sotto l'aspetto del consumo di

memoria è senz'altro il metodo miglio-

re, ed in Assembler è il più usato; col C
però ci possono essere dei problemi
con la gestione delle variabili. Il metodo
che ho usato io è un compromesso fra i

due. ed è una semplificazione di quello
che fanno i moduli di startup 'detach.o'
dell'Aztec e 'cback.o' del Lattice. Quan-
do si carica un programma da CLI, il

DOS memorizza nella corrispondente
struttura CommandLinelnterface il pun-
tatore alla lista dei segmenti occupati.
Quando il programma termina, il DOS
recupera quel valore e libera la memoria
corrispondente. Prima di uscire, io azze-
ro quel campo, cosicché il DOS non
liberi la mia memoria. In questo modo
l’handler e i suoi dati rimangono pacifi-

fi SSfiTiSS-S,':: 3,-*- '

ti=

SI!EE
inputrnqblock. iolDatu = <RpST?“tnVrSp“

„.!Sas "ss“‘
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camente in memoria (in effetti, non è

più possibile rimuoverli). C'è lo svantag-

gio che rimane allocata tutta la memoria
occupata dal programma, compresa
quindi quella che non serve più. Con
programmi così piccoli, comunque, la

cosa è senz'altro accettabile. Bene, è

tutto. Questo sorgente può essere sen-

z'altro un buon punto di partenza per

aggiungere le vostre routine all'input-

.device: tutto quello che dovete fare è

modificare la routine myhandlerf). Ricor-

date che da dentro myhandler() potete

chiamare quasi tutte le funzioni di Ami-
ga (purché prima apriate le librerie, ov-

viamente) tranne quelle della dos.libra-

ry. Infatti myhandlerf) viene chiamata da

'input.device', che è un semplice task

(ATTENZIONE: è diverso dal DEVICE
input.device! Questo TASK viene lancia-

to dal DEVICE quando viene aperto la

prima volta), mentre le funzioni del DOS
non possono essere chiamate da nulla

di meno di un process.

armonia COMPUTERS

IMPORTIAMO DIRETTAMENTE
Computers XT-AT 286/386 da lOMhz e 33Mhz

Stampanti NEC - HYUNDAI - STAR

Monitors VGA - HYUNDAY - NEC 2A, 3D...

Mouse - Tavolette grafiche - Scanner

Schede e Accessori per PC

Disponibili 16 TIPI di CASSE

Drive OCEANIC per C-64 e AMIGA
PORTATILI con Batteria Tampone (LAPTOP) 40 Tipi di JOYSTICK normali e microswitch

LAPTOP 286 16 Mhz - 1Mb L. 3.300.000
1 FDD-HD 40Mb -DRIVE ESTERNO + BORSA

HYUNDAI 286 10 Mhz - 1Mb. . . L. 2.700.000
1 FDD + HD 20Mb

BONDWELL B200 XT 8 Mhz - 640 KbL. 1.300.000
2 FDD

PC 286 31Mhz 640Kb 1 Fdd L. 590.000

STAMPANTE JUKI COLORE 132 col. 24 aghi 260 cps. .L. 850.000

VENDITA ALL’INGROSSO DI TUTTI I PRODOTTI - COMMODORE
COMPUTERS - STAMPANTI - MONITOR - ACCESSORI

PREZZI IVA ESCLUSA

armonia computers srl Viale Stazione, 16 - 31015 CONEGLIANO - Tel. 0438/24918/32988 - Fax 410810
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Quando si cerca una utilityenon la si

trova, o cisi rinuncia o cisiarrangia.

Il Sig. Gaspardis si è ben arrangiato,

anche se. onestamente, ammette di

essersi girato ad altri programmi!

come negli intenti dell'autore,

supplisce ad una mancanza del
Resource Editor della Digital.

Lavora in media risoluzione.

Non è stato possibile stampare il

listato per esteso, sono state però
citate le varie procedure ed indicata

la loro funzione.

Speriamo che vi possa essere utile

Shape Editor

di Gabriele Gaspardis - Collazzone (PG)

lo possiedo un Atari 520 ST da poco
più di un anno, ed occupandomi di

programmazione, mi sono trovato più

volte a dover utilizzare il Resource Con-
struction Set della Digital Research per
creare menu, dialogue box, alert box,
ecc. per i miei programmi. Naturalmen-
te il programma suddetto è veramente
buono, ed oltre tutto solleva il program-

matore dall'incombenza data dalla crea-

zione a «mano» di alberi ed oggetti

usati dalle routine AES, ma ho notato

che esiste una grave carenza che risie-

de nell'impossibilità di poter costruire

direttamente all'Interno del programma,
icone e bit image, che in alcune applica-

zioni risultano essere di fondamentale
importanza (vedi i menu POP-UP).

La possibilità di definire questi ogget-
ti, è lasciata alla funzione LOAD del

menu OPTION, la quale permette di

caricare dal disco i dati relativi alla strut-

tura dell'Immagine e, nel caso delle
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icone, anche della relativa maschera.
Inizialmente ho cercato di capire in

quale modo questi dati dovevano esse-

re fomiti per poter risultare comprensi-
bili ai RCS, ma purtroppo non riuscivo

ad ottenere risultati. Successivamente
mi sono dedicato alla ricerca di un pro-

gramma chiamato GEM ICONEDIT, dal

quale, mi era stato assicurato, avrei

ottenuto la soluzione del mio problema.
Ebbene, ho scoperto che nella mia zona
ICONEDIT sembra essere introvabile. A
questo punto grazie all'aiuto di alcune
riviste straniere ed a un programma

chiamato ICON & SHAPE EDITOR (il

quale risulta molto lento e abbastanza

fastidioso da usare), ho iniziato a creare

un programma che risolvesse una volta

per tutte la situazione.

Questo programma è ICONS & BIT

IMAGE CONSTRUCTION SET, che do-

po essere stato esaminato da me per

più volte, mi sembra aver raggiunto il

livello ottimale.

In tutte le sue parti è perfettamente

funzionante, tranne per un piccolo fasti-

dio dato da un leggero ritardo che avvie-

ne fra il posizionamento del mouse po-

inter sulla menu bar e l'apparizione del

menu pull-down, che rappresenta il

prezzo da pagare per evitare lo sfarfallio

del puntatore stesso nel momento del

disegno dell'Immagine.

L'uso del programma è piuttosto

semplice ed intuitivo. Per poter creare

l'immagine basta posizionarsi all'interno

della finestra e clickare con il tasto

sinistro del mouse per accendere un

punto e con il destro per spegnerlo. È

possibile muoversi all'interno dell'intera

griglia grazie alle slider bar fomite dalla

finestra GEM. La grandezza della griglia

va da un minimo di 32x20 ad un massi-

mo di 1 92x70, con un incremento di 1

6

per quanto riguarda il lato orizzontale

(cosi vuole l'RCS), e di 2 per il lato

verticale (che è stata invece una mia

scelta per semplificare i movimenti del-

la finestra).

Clickando all'Interno del riquadro AS-
SOLUTE, si passa dalle coordinate as-

solute, a quelle relative, permettendo
cioè di lavorare sulla finestra, in qualsia-

si punto della griglia essa si trovi, come
se gli assi, non fossero mai stati traslati.

Il resto del lavoro si svolge attraverso
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«•» ICONS C BIT IUASES CONSTRUCTION SET versione 1.0

OETHOUSE O

ON MENU MESSAGE GOSUB check_wind

ON MENU IBOX 2 ]
41 Ó , 1 30 , SS4 , 1 40 GOSUB chock_asorel

OH ERROB GOSUB errjrep

> PROCEDURE If start
> PROCEDURE inlt
> PROCEDURE makodverC x%, y%, w%, hX, x$)
» PROCEDURE workstation
» PROCEDURE coloramene
» PROCEDURE fillwind
> PROCEDURE check_wind
» PROCEDURE set_6lide«
» PROCEDURE sst_elldey
» PROCEDURE makeline
> PROCEDURE azzera
> PROCEDURE drawBit
> PROCEDURE new_punt
> PROCEDURE check_assrel
> PROCEDURE scelta
> PROCEDURE copyright
> PROCEDURE clear
» PROCEDURE overturn
> PROCEOURE reverso
> PROCEOURE nome
> PROCEDURE edit^mask
> PROCEDURE edit_image
» PROCEOURE ccpy_mask
> PROCEOURE inverted_mask
> PROCEOURE load d
> PROCEDURE seve'n
> PROCEDURE out_rcs(nf$)
> PROCEOURE ou tifile
> PROCEDURE dis“dial
> PROCEDURE oan~diol
» PROCEDURE errjrep

l'uso dei menu pull-down. Il primo è
naturalmente il menu Desk, il quale
contiene le notizie sul programma, sul-

l'autore e. naturalmente, la possibilità di

usufruire dei sei accessori della scriva-

nia GEM.
Il secondo, cioè File, ha come funzio-

ni New Image. che permette di dare

nuove dimensioni alla griglia, Load e
Save. che caricano e salvano su disco
immagine e relativa maschera, Out
RCS. che è la funzione mediante la

quale viene salvato il file in formato
RCS. che poi non è niente altro che un
sorgente in linguaggio C, e Quit, che
permette di tornare al Desktop.

Il terzo menu è Options. In esso sono
contenute le funzioni Clear, che si occu-
pa di ripulire totalmente la griglia. Over-
turn, che capovolge l'immagine, e Re-
verse. che rovescia l'immagine da sini-

stra a destra.

L'ultimo menu è Bitblk. La prima fun-
zione di questo menu è Name, con la

quale si può dare un nuovo nome all'im-

magine creata, mentre la seconda e la

terza sono corrispondenti, in quanto si

occupano dell'editing dell'immagine o
della sua maschera a seconda della

modalità in cui si sta lavorando. Copy For

Mask ed Inverted Mask sono due funzio-

ni di utilità, di cui la prima permette di fare

una copia dell'immagine da usare come
maschera, e la seconda di annerire la

griglia della maschera facendo un OR
inclusivo con i pixel eventualmente acce-
si. Ultima funzione di Bitblk è Print RCS,
la quale si occupa, come dice il nome,
della stampa su carta dei formato RCS.

Tutte le funzioni dei menu Options e

Bitblk, lavorano sull'immagine in caso di

modalità EDIT IMAGE e sulla maschera
in caso ci si trovi in EDIT MASK.

Il disco allegato a questa lettera con-

tiene il sorgente in GFA BASIC 3.07, la

versione compilata, ed un file README
chiamato IBCS.DOC, nel quale sono
contenute tutte le variabili e le procedu-
re del programma con i relativi significa-

ti e funzioni.

326 MCmicrocomputer n. 100 - ottobre 1990



ATARI ??? pcc comma imi
EDITORI, GRAFICI, FOTOCOMPOSITORI, LITOGRAFI, SERIGRAFI !!!

Il più grande centro di computer a ROMA dove troverete, oltre ad un personale qualificato, tutte le novità
(HARDWARE e SOFTWARE) nel settore della GRAFICA PROFESSIONALE, D.T.P., D.T.V., e qualunque

altra applicazione dove la grafica sia di fondamentale importanza.

atari BsskTsf PuHishins Cbiébf

L'unico sistema professionale
,
a

basso costo, che permette il

collegamento diretto con fotounità

Compugraphic e Linotype senza RIP

PostScript utilizzando oltre 300

Fonts in linea!!

Siamo a Vostra disposizione per

dimostrazioni complete.

SISTEMA
DESK TOP PUBLISHING:

- ATARI MEGA ST4 (Computer 4Mb Ram)
- ATARI MEGAFILE30 (Hard disk 30 Mb)
- ATARI SM 124 (Monitor 640x400)

- ATARI SLM804 (Stampante laser 300 DPI)

TUTTO A L. 6.425.000+ iva

V ^

Si effettua SERVICE per la stampa
in pellicola su FOTOUNITA’ o

LASER ATARI.

INOLTRE:

CORSI COMPLETI. SCELTA SU
OLTRE 300 FONTS. SCANNER
400/600 DPI 256 LIVELLI DI

GRIGI. SCANNER
200/400/600 DPI A

COLORI, SCHEDA GRAFICA
1600x1200 16 MILIONI DI

COLORI. INTERFACCIA PER

TUTTE LE FOTOUNITA.

MONITOR 20" (1280x960)

ECC.

HARDWARE:
HANDY SCANNER A COLORI - 16 Milioni di colori!!!

SK GRAFICA MATRIX C11IV2 1280x1024 16 MiL colori

RETI LOCALI (I.A.N.) BIONET 100 ed ELAN ST
KIT LASER SLM804 600x300 DPI!!! (eccezionale)

KIT LASER INTERFACE PER SLM804
SCHEDA MULTIROM 3+1

ESP. MEMORIA FINO A 4 Mb RAM PER 1040ST

ESP. MEMORIA FINO A 16Mb RAM PER MEGAST
TAVOLETTE GRAFICHE F.to A4/A3

DIGITAL. VIDEO S.A.M. (1024x1024)

DIGITAL. AUDIO 'SOUND SAMPLER'
PC SPEED (EMUL. IBM)

SPECTRE 128 GCR (EMUL. MACINTOSH)
MOUSE 280 DPI NAKSHA
DRIVE ESTERNI 720 K/1.44 Mb
HYPERSPEED (68000 16MHz - 32K CACHE)
GENLOCK VIDEO SERIE 'GST GOLD'

SOFTWARE:
CALAMUS DTP

- CALAMUS SL COLORI

REPROSTUDIO PROF.

ARABESQUE
- IMAGIC

CALUGRAPHER PROF.

- LDW POWER
GFA BASIC 3.5

- GESTIONE CONDOMINI

- CALAMUS SMONO
- OUTLINE ART
- TMS CRANACH
- MEGAPAINT II

- DYNACADD
- 1STWORD PLUS

- ADIMENS
- GFA ASSEMBLER
- GESTIONE AVVOCATI

PC FOLIO:
- SCHEDA PARALLELA
- SCHEDA SERIALE

- ESPANSIONE

MEMORIA 256K

- MEMORY CARD 32K
- MEMORY CARD 64K

-MEMORY CARD 128K

- DRIVE PER MEMORY
CARD DA COLLEGARE

ALPC

CORSI COMPLETI SU:

CALAMUS DTP - OUTLINE ART - ARABESQUE - PUBLISHING
PARTNER MASTER - DYNACADD

SPEDIZIONI ESPRESSE IN TUTTA ITALIA

STUDIO»
Software grafico professionale per il

ritocco di immagini riprese con Scanner o
Telecamera. Capace di lavorare con 256
toni di grigi e di importare tutti i formati

immagini più comuni, compreso il TIFF
MSDOS, permette al grafico di avere tutti

gli strumenti classici, più alcuni effetti

particolari quali:

Scontornamenti, maschere,

negativi, retini fotografici,

fotomontaggi...

t HANDYSCANNER
LOGITECH

COMPRESO NEL

PREZZO IL SOFTWARE

GRAFICO

STUDIOSI

CHILI
DESKTOP VIDEO
PROFESSIONALE

CHILI unisce in una sola

scheda tutto quello che

occorre per la elaborazione

di un’immagine.

Al suo interno troviamo:

Scheda grafica ad alta

risoluzione a 16 Milioni di

colori. Digitalizzatore video a

colori reali, velocità 0.02 sec.

per immagine a 16 Milioni di

colori, Genlock professionale

con processore di segnale

^=^li2italeecc;^___

rHtbbNII ÒMAU 9U

NELLO STAND ATARI

ITALIA

SHOW BOOM: Via Casilina, 283/A - Roma (900 m da P.zza Lodi)

Tel. 06/27.14.333 - 27.15.078 UjM
QUESTA PUBBLICITÀ E ‘ STATA REALIZZATA CON II SISTEMA ATARI DTP E FOTOUNITA DELLA LINOTYPE L^éEI



SOFTWARE CZ3
a cura di Valter Di Dio

MB

Musiclab
di Arcioni Marco - Roma

C'è chi dice che i connubi tra compu-
ter e tastiere (quelle musicali intendo)

siano abbastanza frequenti. Forse a

causa dell'analoga origine elettronica,

(per chi non lo sapesse, le odierne
tastiere musicali sono più vicine ai com-
puter che ad un pianoforte a corde) o
della reciproca dipendenza (vedi sequen-
cer. programmi MIDI, ecc...), un comune
utente di computer non riesce a fare a

meno della tentazione di comprarsene
una. Ebbene, io sono proprio uno di quei

poveri sventurati utenti, i quali insoddi-

sfatti di spendere milioni e milioni sulle

tastiere in bianco e grigio, si dedicano un
po' per passione o un po' per hobby a
spenderne altrettanti sulle tastiere in

bianco e nero.

Il programma che sto per presentarvi

rappresenta una validissimo supporto,

unico nel suo genere, per lo studio e la

comprensione della teoria musicale.

Questo programma non gestisce la MIDI
e non riesce neanche a far intonare

qualche melodia allo scarno beep dei

nostri PC o AT che siano. In sostanza,

permette di studiare scale e accordi di

ogni tipo (delle semplici scale maggiori
fino ai più contorti accordi Jazz), utilizzan-

do un'interfaccia utente molto semplice.

Il sorgente è completamente realizzato

in TURBO Pascal versione 4.0 o superiori

e fa uso di una routine esterna in assem-
bler per realizzare i goto globali di ritorno

dalle routine degli errori critici. Vedi a tal

proposito l'articolo di MC 74 pag. 192.

Non potendomi dilungare troppo nella

trattazione dei concetti fondamentali del-

la teoria musicale, il discorso che farò

risulterà intricato e incomprensibile ai

non esperti. Consiglio perciò agli interes-

sati di comprarsi un bel libro di teoria

(magari «Il manuale d'improvvisazione

Jazz» di Steven M. Schenkel, o qualsiasi

altro trattato), affinché possano appro-
fondire questo interessante discorso e
riprendere la lettura.

Il programma e l'articolo per rappre-

sentare le note utilizzano la seguente
notazione anglosassone:
C=do, D=re, E=mi, F=fa, G=sol, A=la,

B=si
Una volta mandato in esecuzione il

programma, compare una tastiera a due
ottave nella parte alta dello schermo e 3
campi d'input nella parte bassa di esso. Il

primo, quello dove è posizionato inizial-

mente il cursore, permette di costruire

un accordo qualsiasi.

N.B.: in ognuno dei 3 campi, è sempre
possibile richiedere l'help specifico di

quella modalità premendo il tasto (FI).

Mentre premendo il tasto (F2) si può
ottenere la stampa su una stampante
EPSON-like, dell'accordo o della scala

visualizzata sulla tastiera.

Premendo (CR) l'accordo scritto viene

interpretato e in caso di correttezza

visualizzato sulla tastiera. Mentre pre-

mendo (ESC) si passa nella modalità che
permette la creazione delle scale.

Gli accordi vanno scritti mediante una
simbologia che deve rifarsi al seguente
schema a blocchi:

[SP] (Tonalità) |SP] [Grado] [SP] [Tipo] [SP]

[Variazioni]

dove «SP» rappresenta degli spazi vuoti.

Nel diagramma, la tonalità identifica la

nota fondamentale su cui costruire l'ac-

cordo. Sono ammesse tonalità maggiori

e minori. Tonalità accettate possono
quindi essere: F#m, Eb, Bbm, ecc.

N.B.: le note della tonalità vanno scrit-

te con la lettera maiuscola (C. D, E, F, G,

A, B), e devono essere sempre presenti

all'inizio di un accordo. Mentre l'indicazio-

ne di una tonalità minore si ha col

carattere 'm'.

Il grado indica il numero di note da
aggiungere alla triade fondamentale. I

gradi ammessi sono:
['5', '6'. '7.' '9, '6/9', '11', ‘13’]

N.B. : la sensibilità è intesa come diminui-

ta, quindi per avere un accordo di C
settima dominante basterà scrivere 'C7'.

Mentre tutti gli altri gradi: V, VI, IX, VI/

IX, XI e XIII sono intesi senza variazioni.

Quindi un accordo 'C5' coinciderà con
l'accordo 'C' in quanto la V non viene

variata. Mentre un 'Cm9' sarà una triade

minore di C più la VII abbassata e la IX

dalla scala di C maggiore.
Il Tipo indica invece il genere del-

l'accordo. cioè sospeso, di VII maggiore,

di V maggiore, diminuito, semidiminuito

o normale. I tipi ammessi sono perciò:

['sus'. 'maj', '+', 'dim', 'x', ’m']

'sus' indica un accordo sospeso, cioè con
la IV al posto della III. 'maj' un accordo

con la VII aumentata mentre ’+' uno con
la V aumentata, 'dim’ o V rappresentano

un accordo diminuito, cioè contenente

una fondamentale, una III abbassata, una
V abbassata e una settima doppiamente
abbassata. Il 'm' indica invece un accordo
semidiminuito, cioè come quello diminui-

to ma con la VII abbassata una volta

invece che due.

Ricorda che il simbolo Y si ottiene

premendo la 'o\ mentre il simbolo 'm'

premedo lo '0'.

Le variazioni possono essere al massi-

mo 3 e devono essere racchiuse fra

parentesi tonde e separate l'una dall'altra

da virgole. Quindi il blocco [Variazioni]

potrà essere scomposto ancora in:

'('[SP] (Variazione) [SP] (Grado) [SP] I

''[SP] (Variazione) [SP] (Grado) [SP] I

[SP] (Variazione) [SP] (Grado) [SP]')'

<F1> per Help
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MS-DOS
È disponibile, presso la redazione,

il disco con i programmi pubblicati

in questa rubrica. Le istruzioni per l'acquisto

e l'elenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 343.

dove Variazione può essere: ['add'. ‘b
1

,

'dim', '+', 'maj') e Grado: ['5', '6', 7',

'9', '11'], mentre [SP] rappresenta degli

spazi i quali possono anche essere
omessi.

Le variazioni consistono in note ag-

giuntive all'accordo, descritto mediante
la tonalità, il grado e il tipo. Queste sono
inserite in una precisa posizione della

scala (grado) con delle precise alterazioni.

Il campo variazione indica appunto se

la nota aggiunta deve essere inalterata:

['add'], diminuita di 1 semitono: ['b',

'dim'] oppure aumentata di 1 semitono:
[’#', 'maj'].

Il grado indica invece, la posizione della

nota nella scala (indicata dalla tonalità)

sulla quale devono agire le alterazioni.

Degli esempi di accordi con note ag-

giunte possono perciò essere: 'Gl 3(#9)',

’Dm9(b5, add6') oppure 'C7maj(#9, b5).

N.B.: Le note aggiunte o variate posso-

no essere solo quelle non variate prece-

dentemente da eventuali gradi o tipi, non
sono quindi ammessi accordi del tipo:

'C9(#9)' o ’G+(add5)' dove il grado di

un'alterazione coincide col grado del-

l’accordo stesso.

Prima di esser visualizzato, un accordo

viene interpretato, in caso di errore uno
dei sguenti messaggi viene visualizzato:

'Tonalità’ errata.': quando non compa-
re la tonalità dell'accordo oppure quando
questa è immessa in modo errato. Ricor-

darsi di scrivere le note della tonalità in

maiuscolo e di utilizzare i caratteri 'b',
'#'

per le alterazioni e il carattere 'm' per

accordi minori.

'Grado errato.': quando il grado del-

l'accordo non è tra quelli disponibili: ['5',

’6’. 7', '9', '6/9', '11', '13'].

'Tipo inesistente.': quando il tipo del-

l'accordo è diverso da uno di quelli dispo-

nibili: l'sus', 'maj', '+', 'dim', Y, ’m').

Variazione illegale.’: quando c'è un

errore generico all'interno di una variazio-

ne. Ricordare quelli disponibili: ['add', ’b',

’dim'. '#’, ’+’, 'maj'l.

'Grado illegale.' : quando il grado di una
variazione non è tra quelli disponibili: ['5',

'6', 7'. '9'. '11').

'Troppe Variazioni.': quando fra le pa-

rentesi delle variazioni, compaiono più di

3 variazioni dell’accordo.

'Errore nelle variazioni.’: quando è
presente un errore all'interno del blocco

delle variazioni. Questo errore può ad

esempio verificarsi quando non è presen-

te la parentesi chiusa nelle variazioni.

'Due o più' variazioni su un grado':

quando tra parentesi tonde compaiono
due o più alterazioni su uno stesso grado.

Ad esempio: 'C7(b9,add9)‘.

'Impossibile variare il V grado.': quan-

do è presente il tipo '+’ nell'accordo e

compare una variazione sul V grado.

'Accordo 'sus' impossibile’.: quando è

richiesto un accordo sospeso su tonalità

minore.
'Accordo 'maj' impossibile.': quando è

presente un V o Vi grado sull'accordo. Se
il grado non viene specificato, automati-

camente questo viene assunto pari a VII.

'Impossibile variare i VII grado.': quan-

do è presente il tipo ’maj' nell'accordo e

compare un'alterazione sul VII grado.

'Accordo 'dim' o 'm' impossibile':

quando è presente un V o VI grado

Valori iniziali

Pressione (kgp/iM) = 1.8

Voi . spec. (r3/kg) : 1000

Temperatura (
#
R) : 61.49641270925863

Valori finali

Pressione (kgp/mA2) : 2.465560271297186

Voi. spec. (m
A
3/kg) : 800

Temperatura (
#
R) : 67,38804977921929

Dati grafico V,p

Hax valore di voi. spec. ? I
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sull'accordo. Se il grado non viene speci-

ficato, automaticamente questo viene

assunto pari a VII.

'Impossibile variare V, VII grado.’:

quando l'accordo è stato dichiarato di tipo

diminuito o semidiminuito, e compaiono
delle variazioni sul V e VII grado.

'Impossibile variare V. VII grado.':

quando l'accordo è stato dichiarato di tipo

diminuito o semidiminuito, e compaiono
delle variazioni sul Ve VII grado.

'Impossibile variare il grado.': quando
una delle 4 possibili variazioni altera il

grado dell'accordo. Ad esempio: 'C9(b9)'

'Errore di sintassi': errore generico,

che si verifica quando un carattere viene

trovato in una posizione illegale.

Il secondo e terzo campo sono legati

tra di loco, e riguardano rispettivamente

la costruzione di scale e la loro trasposi-

zione. Col cursore posizionato sul campo
'Intr.'. I seguenti tasti risultano attivi:

Premendo «CR» si passa al Campo per

la trasposizione della scala. Mentre pre-

mendo «ESC» si ritorna al sistema opera-

tivo.

La costruzione avviene mediante l'im-

missione degli intervalli (in semitoni) tra

due note successive della scala da otte-

nere. Gli intervalli ammessi variano da 0 a

9 semitoni. Molto rapida risulta l'indivi-

duazione dei singoli intervalli, in quanto
continuamente viene effettuato un re-

fresh sulla tastiera delle note che attual-

mente compongono la scala.

La seguente tabella riassume gli inter-

valli delle scale più utilizzate nella musica
rock e blues:

Scala maggiore
Scala minore
Pent. maggiore
Pent. minore

Pent blues

22122210000000
21221220000000
22320000000000
32230000000000

: 21132000000000
Pent blues

minore : 32113000000000
Infine, il terzo campo permette la

trasposizione della scala definita nel cam-
po degli intervalli in una qualsiasi tonalità

maggiore. I seguenti tasti sono attivi:

Premendo «CR» si passa al campo per

la costruzione degli accordi.

Mentre premendo «ESC» si ritorna al

sistema operativo.

Premendo il tasto per lo spostamento
verso l'alto del cursore, la tonalità dimi-

nuisce. cioè da C passa a B e cosi via.

Mentre premendo il tasto per lo sposta-

mento del cursore verso il basso la

tonalità aumenta, cioè passa ad esempio
da C a C#. Il programma oltre a stampare
l'attuale tonalità maggiore, stampa anche
quella minore corrispondente alla mag-
giore. Ad esempio ponendo la tonalità in

G il programma visualizzerà accanto an-

che la relativa tonalità minore Em ed
effettuerà il refresh delle note per la

nuova tonalità maggiore.
Inoltre al variare della tonalità di traspo-

sizione, vengono stampate nei campi
'Scala-M' e 'Scala-m' le note componenti
rispettivamente la scala maggiore e quel-

la minore della tonalità selezionata.

Termodinamica
di Alfredo Di Tommaso - Sulmona (AQ)

Il programma qui presentato è costrui-

to sull'ossatura di un programma già

esistente, scritto per Macintosh; nel suo
insieme il programma propone, con alcu-

ne sostanziali modifiche, lo studio delle

trasformazioni termodinamiche nel piano

di Clapeyron o piano p,V; la descrizione

dei processi termodinamici è basata su

due differenti tipi di rappresentazione

grafica, la prima mostra il profilo funziona-

le o se vogliamo matematico, la seconda
propone un modello simulativo e speri-

mentale. Il comportamento macroscopi-

co dei gas viene approssimativamente

descritto da leggi molto semplici che
legano tra loro le tre grandezze fonda-

mentali: pressione, volume e temperatu-
ra. Va comunque sottolineato che queste
leggi non hanno una validità generale nel

senso che descrivono un modello ideale,

valido per quei gas che si comportano
come gas «perfetti».

La prima legge dei gas perfetti riguarda

la loro elasticità, cioè il legame tra pres-

sione e volume quando la temperatura
rimane costante; questa legge è nota

come legge di Boyle-Mariotte e descrive

una trasformazione isoterma. La La legge

di Volta-Gay Lussac (trasformazione iso-

bara) è caratterizzata dalla pressione che
rimane costante durante tutto il processo

mentre le variazioni di volume sono
proporzionali all'aumento della tempera-

tura ed al volume iniziale; infatti se

vogliamo che l'aumento di temperatura
non si traduca in un aumento di pressione
occorre ampliare il volume a disposizione

del gas in modo tale che gli urti tra le

molecole diventino proporzionalmente
minori al crescere delle altre due gran-

dezze (volume e temperatura) così da
determinare una pressione costante. La

II.a legge di Volta-Gay Lussac si esprime
sinteticamente nella proposizione se-

guente: riscaldando un gas a volume
costante, le variazioni della sua pressione

sono proporzionali all'aumento della tem-
peratura ed alla sua pressione iniziale.

Sono quindi possibili tre leggi che riguar-

dano i tre tipi diversi di trasformazione o

processi che possono modificare lo stato

di un gas. Tuttavia nel caso più generale il

gas può subire trasformazioni in cui

nessuna delle tre grandezze che lo carat-

terizzano (pressione, volume, temperatu-

ra) rimanga costante; combinando op-

portunamente le tre leggi prima descritte

si trova l'equazione di stato. Indicando

con pi .VI ,T1 i valori di pressione, volume
e temperatura iniziali, si ha per un gas

perfetto:

p*V/T=p1 *V1/T1=costante
il valore della costante si determina
sperimentalmente di volta in volta per

ogni gas in esame.

Il programma

Il primo input ci chiede il numero di

trasformazioni che vogliamo esaminare,

permettendo in tal modo di raffrontare tra

lori i diversi processi termodinamici per

uno stesso gas o per gas diversi — se

risponderemo con uno zero a questa

richiesta usciremo automaticamente dal

programma—. Il secondo input ci richie-

de quale gas intendiamo utilizzare per i

nostri processi, in alternativa è possibile

sceglierne uno presente in archivio. Le

trasformazioni possibili sono mostrate in

figura e per ognuna di esse è necessario

indicare almeno due condizioni iniziali (la

terza è determinata univocamente dal

programma). Da uno stato iniziale SI (pi

,

VI, TI) il sistema evolve verso uno stato

finale S2 che si caratterizza in base al tipo

di trasformazione selezionata e con alme-
no una condizione finale nota.

Sezione grafica

Possiamo scalare a nostro piacimento

la rappresentazione grafica introducendo

i valori massimi della pressione (che

costituisce l'asse delle ordinate) e del

volume; inoltre, per una stessa trasfor-

mazione termodinamica, possiamo varia-

re le condizioni iniziali e finali determinan-

do cosi un andamento di tipo parametri-

co. La curva nel piano p.V è descritta nel

senso della trasformazione; viene trac-

ciata o da destra verso sinistra o da
sinistra verso destra a seconda che il

processo sia compressivo od espansivo.

In un riquadro in alto alla destra appare
infine la simulazione sperimentale delle

trasformazioni selezionate; le variabili in

testo unico indicano uno stato staziona-

rio. rimangono cioè costanti durante tutto

il processo, di contro le variabili che
vengono coinvolte nel processo e subi-

scono quindi delle variazioni sono affian-

cate da una freccia che ne indica il senso.

L'interfaccia grafica è quella di tipo

C.G.A. ma è facilmente adattabile alle

diverse esigenze con pochissime modi-

fiche. o&
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PROVARE
ad elencare i prodotti disponibili presso i numerosi

centri Postalbit d'Italia sarebbe lungo e costoso.

Abbiamo perciò deciso di condensa- .

re la nostra offerta in poche righe e
[ poche righe

in una scommessa.

dirvi che abbiamo tutto ciò che serve per la Vostra

passione informatica.

Personal e Mini Computer, Stampanti, Accessori,

Periferiche, Software delle migliori marche.

TUTTO AI PREZZI PIU’ BASSI D’ITALIA TANTO CONVENIENTI
DA NON POTERLI NEANCHE PUBBLICARE!!!

CREDERE!!!

miaut
UN'ORGANIZZAZIONE AL VOSTRO SERVIZIO

Se vuoi diventare anche tu un Centro POSTALBIT
contatta l'ufficio Marketing Postalbit allo 06/5414255

dal Lunedì al Venerdì 9,00/13,00 - 15,30/19,30; Sabato 9,00/13,00

Centri Postalbit a Roma: Tutti i prodotti Postalbit sono assistiti

Postalbit 1 - Via Poggio Ameno, 100

Tel. (06)5414255 - Fax (06)5414303

Postalbit 2 - P. zza S. Donà di Piave, 1

1

Tel. (06)7020855 - Fax (06)7018734

Postalbit 3 - Via dei Conciatori, 8

Tel. (06)5783338 - Fax (06)5783146

direttamente dai Centri Vendita.

Per pagare comodamente puoi

usufruire del BIT-CREDIT.

Prossima apertura di altri centri

Postalbit in tutta la città.

RICHIEDETE IL NOSTRO LISTINO PREZZI VI SARA' SPEDITO



UNA PORTA APERTA,

UN CANALE DI COMUNICAZIONE

RAPIDO ED ECONOMICO PER Cffl,

DA PROFESSIONISTA,

SI OCCUPA DI HARDWARE

PROMOZIONE DI OTTORE

VALIDA FINO AL 15-11-1990

(ORDINE MINIMO 5 PEZZI)

ESCLIJSIVAMEM PER OPERATORI DEL SETTORE

DRIVE 3"1/2 720 KB TEACH

DRIVE 3"1/2 1.4 HB TEACH

DRIVE 5-1/4 360 KB TEACH

DRIVE 5-1/4 1.2 HB TEACH

S.H.286 12HHZ OUAIT OKRAH

S.M.286 12HHZ OUAIT OKRAH SUNTAC

S.H.286 12HHZ OUAIT 1 HRAH

S.H.286 16HHZ OUAIT OKRAH

S.H.286 16HHZ OUAIT 1 HRAH NEAT

S.H.286 20HHz OUAIT OKRAH NEAT

S.H. 386SX 16HHZ OKRAH

S.H.386 25HHZ OKRAH OPTI CON CPU

S.H. 386 25HHZ OKRAH C&T CON CPU

S.H.386 25HHZ OKRAH OPTI SENZA CPU

S.H.386 25HHZ 32K CACHE OKRAH CON CPU

S.H.386 25HHz 64K CACHE OKRAH NO CPU

S.H.386 33HHZ 64K CACHE OKRAH NO CPU

S.H.386 33MHz 64K CACHE OKRAH CON CPU

S.H. 486 25MHz TAIWAN OKRAH CON CPU

S.H.486 25HHz USA OKRAH CON CPU

L. 52.000

L. 66.000

L. 62.000

L. 72.000

L. 120.000

L. 122.000

L. 225.000

L. 165.000

L. 275.000

L. 228.000

L. 316.000

L. 630.000

L. 695.000

L. 330.000

L. 999.000

L. 630.000

L. 730.000

L. 1.160.000

L. 2.339.000

L. 3.750.000

PARALLELA

HERCULES CON PRINTER PORT

VGA 256K 800x600

CONTROLLER AT BUS IDE CON FDD

CONTROLLER HFH AT FDD+HDD INT. 1:1

L. 7.500

L. 18.000

L. 74.000

L. 24.000

L. 75.000

LAP TOP CHICONY LT3600 20 HHz,

40 HB HO, VGA, BORSA, CASE PER

DRIVE ESTERNO 5“1/4 L. 2.800.000

C005 TOWER BIG 6 POSTI ELEGANT +

S.H. 386 25 HHz CON CPU 25 HHz 32 K CACHE H. +

1 HB RAM + HANUALE + PACKING

CONFIGURAZIONE OEM NON ASSEMBLATA L. 1.449.000

COIO CASSA BABY AT S.H. 286/12 +

TASTIERA 102 TASTI +DRIVE 5“1/4 1.2 HB JAPAN +

VGA 256K 800x600

CONFIGURAZIONE OEH NON ASSEMBLATA L. 499.000

C020 CASSA BABY XT/AT + S.H. XT 12 HHz 640K +

TASTIERA 102 TASTI + DRIVE 3“1/2 720K TEACH +

HERCULES +PRINTER + HANUALE + PACKINK

CONFIGURAZIONE ASSEHBLATA E TESTATA L. 350.000

C030 HINITOUER CON LED + S.H. 286 12 HHZ +

1 HB RAH + TASTIERA 102 TASTI + DRIVE 5“1/4 1.2 HB

TEACH +CONTROLLER HFH HDD FDD + HANUALE + PACKING

CONFIGURAZIONE ASSEHBLATA E TESTATA L. 650.000

C040 HINITOUER CON LED + S.H. 286 16 MHz +

1 MB RAH + TASTIERA 102 TASTI + DRIVE 3"1/2 1 .4MB TEACH

CONTROLLER HFH HDD FDD + HANUALE + PACKING

CONFIGURAZIONE ASSEMBLATA E TESTATA L. 750.000

C050 HINITOUER CON LED + S.H. 386SXP9 16 MHz +

1 HB RAH + TASTIERA 102 TASTI + DRIVE 3“1/2 1.4 HB

TEACH -(-CONTROLLER AT BUS + VGA 1024x768 TRIDENT 16 BIT

HANUALE + PACKING

CONFIGURAZIONE ASSEMBLATA E TESTATA L. 999.000

RICHIEDETE IL LISTINO COMPLETO.
DISPONIAMO A MAGAZZINO DI UNA AMPIA GAMMA DI PRODOTTI.
SONO GRADITI GLI ORDINI E LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI VIA FAX.

press
Sòffice Automation

Via F. Cavallotti, 22

42100 Reggio Emilia

tei. 0522 - 512751

fax 0522 - 513129

GRUPPO PRIMA



SOFTWARE
di Maurizio Mauri

Il software di questo mese, la

seconda parte delle MSX DOS Utility

di Francesco Duranti, è
costituito da una serie di routine in

assembler, delle quali, a causa della

loro eccessiva lunghezza,

pubblichiamo il sorgente di quella più

interessante IResident Print File). Le
utility complete su supporto
magnetico possono essere richieste

alla redazione secondo le solite

modalità

È disponibile, presso la redazione, il disco

con le utility pubblicate in questa
rubrica. Le istruzioni per l'acquisto e

l’elenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 343.

MSX DOS Utility 2
di Francesco Duranti - Roma

Come certamente ricorderete aveva-

mo parlato delle prime tre delle otto

utility scritte in assembler che costitui-

scono il pacchetto software MSX DOS
Utility. Dunque stavolta ci occuperemo
del funzionamento delle rimanenti

cinque.

Directory Sort (DS.COM)

Di routine che ordinano una directory

se ne sono viste di tutti i generi e per di

più scritte con ogni tipo di linguaggio

disponibile. Da quelle scritte in Basic,

molto lente e piene di menu per la

gestione della directory fino a giungere

a quelle pensate in Assembler o in

Turbo Pascal. C'è da dire però che tra

tutte quelle che ho potuto osservare

non ne ho trovata una. richiamabile da

DOS, che sia semplice e veloce nell'e-

secuzione dei comandi.
DIRECTORY SORT (DS) è stata scrit-

ta. interamente in assembler, proprio

per sopperire a queste esigenze, trami-

te l'utilizzo di un algoritmo per l'ordina-

mento di tipo Bubble Sort.

La sintassi del comando è la se-

guente:
DS [d:] [EDRH]

in cui «d:» è il nome del drive su cui

eseguire l'ordinamento della directory.

Se non viene passato questo parametro

verrà utilizzato il drive di default ed in

più il computer aspetterà la pressione di

Output del programma

A>DS B:

DS - Directory Sort - by Fra
Type: DS H to display

Processing drive B: Reading,
xx File processed.

un tasto prima di iniziare a lavorare per

permettere l’eventuale sostituzione del

disco.

Gli altri parametri stanno a significare:

«E» ordina i file per la loro estensione

invece che per il nome; «D» cancella le

entrate della directory in cui sono pre-

senti dei file cancellati, che hanno come
primo carattere OE5h; «R» ordina la

directory in modo decrescente; l'ultimo,

«H». visualizza un piccolo help.

Il programma è diviso in varie sub-

routine, illustrate nel relativo sorgente,

per facilitarne la comprensione.

Ad ogni passo di programma esegui-

to verrà stampato un messaggio, come
quello di figura 1 ,

in modo che l'utente

possa sapere sempre quale operazione

è in corso.

Set command Drive
(SETCOMM.COM)

Lavorando con l'MSX-DOS ed avendo

a disposizione circa 54 Kbyte di TPA
(Transient Program Area, l'area in cui

vengono eseguiti i programmi) capita

spesso che il DOS debba ricaricare il

COMMAND.COM perché è stato sovra-

scritto dal programma appena eseguito.

La routine eseguita all'uscita del pro-

gramma (il relativo disassemblato è

contenuto nel dischetto insieme agli

altri sorgenti) calcola il checksum del-

l'area di memoria puntata dall'indirizzo

che si trova 13 byte dall'inizio dell'area

di sistema (quella puntata dall'indirizzo

0006H). La sua lunghezza si trova nei

due byte successivi. Se questo check-

sum risulta uguale a quello memorizza-

Sort

icesco Duranti - 04/01/1990
an help text
sorting, writing, done.
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to all'indirizzo che si trova 17 byte dall'i-

nizio dell'area di sistema, allora il COM-
MAND.COMM è ancora presente in

memoria ed il programma salta all'inìzio

dell'area su cui si era calcolato il

checksum.
Se il COMMAND.COMM è stato so-

vrascritto da qualche programma biso-

gnerà ricaricarlo e, a tale scopo, verrà

utilizzato il FCB (File Control Block) po-

sto 88 byte dopo la locazione puntata

dall'indirizzo 001 FI, successivamente
verrà effettuato un salto all'indirizzo

100H cioè all'inizio del file caricato.

Solitamente il COMMAND.COM vie-

ne caricato dal drive di default, ma.
cambiando il primo byte del suo FCB si

potrà definire il drive su cui ricercarlo.

Perché cambiare questa informazio-

ne? Semplice, in questo modo si potrà

copiare il COMMAND.COM in RAM-
DISK oppure lasciarlo nel drive A men-
tre si lavora con programmi posti in

dischi senza il processore di comandi.

La sintassi del comando è:

SETCOMM [d:| [/FI]

in cui «d:» è il nome del drive su cui si

trova il COMMAND.COM.
Se il nome del drive non viene speci-

ficato verrà utilizzato il drive di default.

Se viene specificato il parametro «/

FI» il programma mostrerà un piccolo

help.

Set BAT.COM Path (SETPATH.COM)

Questo comando serve a specificare

il percorso di ricerca dei file eseguibili

sui vari drive. La sua sintassi è:

SETPATH [di ]..[d8] [/H]

I nomi dei drive devono essere speci-

ficati uno di seguito all'altro senza alcun

separatore tra di loro. La ricerca dei file

eseguibili avverrà prima sui drive speci-

ficati e poi sul drive di default. Come
per il comando precedente il parametro
«/FI» mosterà un piccolo help.

Ad esempio, supponiamo di avere nel

drive A il disco con le utility di compres-
sione e decompressione di file, e nel

drive B il disco con i file compressi.
Supponiamo ancora di aver dato il co-

mando SETPATH A ed di aver settato il

drive B come drive di default. Dando il

comando UNARC PIPPO.ARK *.*
il

DOS ricercherà il programma UNARC
(.BAT o .COM) prima nel drive A. e. se
non verrà trovato lo cercherà nel drive

di default.

DOS Command Editor
(DOSEDIT.COM)

Capita spesso di dover ripetere alcuni

comandi e di doverli digitare ogni volta

dall'inizio perché il DOS può memorizza-

re nel suo buffer interno solo l'ultimo

comando digitato.

Sarebbe comodo premere un tasto e

veder apparire, uno dopo l'altro, gli ulti-

mi comandi digitati risparmiandoci così

la fatica ed il tempo (sempre molto

prezioso) di ridigitarli daccapo. Questo è

ciò che vi consente DOSEDIT.
Questa utility si occupa di sostituire la

funzione 10 del BDOS (BUFINP) con
una molto più potente ed efficiente che
funziona all'incirca come l'omonimo
programma DOSEDIT per MS-DOS.
Una volta mandato in esecuzione, il

programma rilocherà due routine: la pri-

ma. posta a 0F9BFh, si occupa di inter-

cettare le chiamate alla funzione BU-
FINP del BDOS e di passare il controllo

alla seconda, posta all'indirizzo 43BFh
dell'ultima pagina di Memory Mapping.

La nuova routine di BUFINP esegue
l'input da tastiera tramite la funzione 8 del

BDOS, controlla se è stato letto un

carattere speciale di editing e, in questo
caso, esegue la routine relativa al tasto

premuto altrimenti il carattere letto viene

immesso in uno dei buffer liberi. Se i 27
buffer sono pieni il programma ricomin-

cia dal primo. Dopo la pressione del tasto

RETURN la stringa letta viene copiata nel

buffer indirizzato dal registro De e la

routine torna al programma che la ha

chiamata. I codici speciali di editing ac-

cettati dal programma sono:
-Cursor Up. Cursor Down: La routine

copia il buffer successivo o precedente
a quello puntato dalla locazione di me-
moria POSMV nel buffer correntemente
utilizzato. Se si oitrepassa uno dei due
limiti dell'array di stringhe, il puntatore
verrà inizializzato con l'indirizzo del pri-

mo elemento se si era oltrepassato il

limite superiore o con l'indirizzo dell'ulti-

mo elemento se si era oltrepassato

quello inferiore. In questo modo si pos-
sono scorrere le ultime 26 stringhe lette

da tastiera tramite questa funzione.

-Cursor Left, Cursor Right: Il cursore

viene mosso a destra o a sinistra sulla

stringa.

-CTRL-A: Posiziona il cursore sul pri-

mo carattere della stringa.

-CTRL-F: Posiziona il cursore dopo
l'ultimo carattere della stringa.

-BS: Cancella il carattere posto alla

sinistra del cursore.

DEL: Cancella il carattere sotto il cur-

sore.

INS: Cambia lo stato di un flag in

modo che si possano inserire o sovra-

scrivere caratteri.

-ESC: Cancella la stringa immessa nel

buffer.

Per richiamare il comando basterà

digitarne il nome senza alcun para-

metro.

Resident Print File (PRINT.COM)

Se l'ottava meraviglia del mondo per

gli utenti MSX è il mitico MSX 2+,
ironicamente ritengo che la nona sia

questo Print Residente. Questo è un

programma di stampa in «Background»
cioè un programma che stampa mentre
l'utente continua a lavorare con il com-
puter.

Immodestia a parte penso che. se la

stesura di un programma come DOSE-
DIT sembrava impossibile quella di un
PRINT in background poteva essere

considerata addirittura «intentabile», al-

meno finché non ci ho provato ed ho
constatato che il programma poteva es-

sere realizzato.

PRINT intercetta la routine di inter-

rupt eseguita 50 o 60 volte al secondo
(modo NTSC o PAL) e posta all'indirizzo

38h. In MSX-DOS questa routine richia-

ma. tramite una CALL interslot la corri-

spondente routine posta in ROM. Que-
st’ultima chiama l'hook posto all'indiriz-

zo 0FD9FH che solitamente contiene

una chiamata alla disck ROM che verrà

salvata in un'altra area di memoria e
sostituita con una chiamata alla routine

di stampa. Prima di tornare alla routine

di interrupt verrà richiamato l'hook pre-

cedentemente salvato.

Per la stampa viene utilizzato un buf-

fer lungo 7 Kbyte, più che sufficienti per

ridurre al minimo gli accessi al disco. La

sintassi del comando è la seguente:
PRINT [d: filename.ext] [/S] [/H]

Tutti e tre i parametri sono opzionali.

Richiamato senza parametri, il program-
ma mostra il file correntemente in stam-

pa; passandogli un «filename» (conte-

nente anche caratteri jolly) verranno
stampati i file corrispondenti mandando
alla stampante un Form Feed prima di

ogni file; passandogli il parametro «/S» si

disinstalla il programma che smetterà
immediatamente di stampare; passan-

dogli infine il parametro «/H» verrà visua-

lizzato un piccolo help interno.

Per esempio PRINT *.DOC stampa
tutti i file .DOC presenti sul disco nel

drive A:.

L'unica raccomandazione è quella di

non utilizzare programmi che vadano a

chiamare direttamente la DISK ROM
per accedere al disco. Per il resto il

programma funziona perfettamente in

ogni occasione, anche lavorando con il

DOSEDIT e le altre utility residenti.

Un'ultima nota va fatta sull'utility

PUTCHAR (vedere MCmicrocomputer
numero 84) che è presente in questo
pacchetto in una versione modificata

proprio per essere utilizzata congiunta-

mente alle altre utility.
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DISK CACHE CONTROLLER ?

Smart Cache D.P.T.
Una straordinaria unità di governo “intelligente" per

gestire il vostro hard disk, dalla casa che l’ha creato:

PM 3011.

Grazie alla memoria cache installata sul controller (con

la possibilità di aumentare la RAM da 512 Kb fino a 16

Mb) si ha un transfer rate altissimo: 4 Mb/sec.

Con questo controller il computer ha

USO DEL DISCO
INTENSIVO

SCSI CONTROLLER?

mediamente accesso all’unità disco in 0,3 millisecondi.

La SMART CACHE D.P.T.

può controllare duetiischi contemporaneamente

(disk mirroring): una garanzia contro la possibilità

di interruzioni.

SMART CACHE D.P.T.: per incrementare da 5 a 10

volte le prestazioni del vostro software.

'

ALTE PRESTAZIONI
PER WORKSTATION

Smart Connex D.T.P.
per ISA bus per EISA bus
Il modello PM 2001 aumenta la potenza dei computer

IBM PC/AT compatibili.

Si tratta del primo controller sul mercato in grado di

gestire SCSI disk drives in ambiente PC con

qualsiasi sistema operativo senza alcun bisogno

di software speciali nè di BIOS-ROM.

È l’autentica soluzione “plug and play”

con un transfer rate di 4 Mb/sec.

DPT
Distributed
Processing
Technology

Il modello PM 2012 è uno SCSI controller ad alte

prestazioni specifico per EISA bus. È particolarmente

adatto ai sistemi multi utenza, reti e workstation.

Bus Mastering, 33 Megabyte/sec DataTransfers,

Command Queuing, Overlapped Commands,

Scatter/Gather uniti a un processing command

straordinariamente veloce fanno del modello

PM 2012 lo SCSI controller più avanzato

^ attualmente disponibile sul mercato.

Strofe
AXXON:

ìq velocità

e sicurezza

BRESCIA • RUGGERO MAZZETTA
Tel. (030) 23.05.363

BOVISO MASCIAGO (MI) - ARTAX srl

Tel. (0362) 55.87.61

S. MAURO TORINESE - MI.RA.MA sas

Tel. (011)27.35.561

PADOVA -ELCOM srl

Tel. (049)80.70.319

PIEVE MODOLESE (RE) - DE PIETRI

Tel. (0522) 79.26.94

FIRENZE -T.D.A.

Tel. (02) 95.300.631

AMELIA (TR) - MARIO GARDANO
Tel. (0744) 98.37.91

MOGLIANO (MC) - SYSTEM HOUSE ELIA
Tel. (0733) 29.27.76

ROMA -ADDEL srl

Tel. (06) 60.95.881

NAPOLI - EXPO TRADING CO sas
Tel. (081) 68.20.39

BARI - DBS Sist. Inf. Aziendali

Tel. (080) 22.84.30

CATANIA-ADVANTAGE
Tel. (095) 22.1 1.80

AXXON spa

Via Roma, 108

20060 Cassina De' Pecchi (MI)

Tel. (02) 95.30.06.31 - Fax (02) 95.30.07.21

ROMA, Tel. (06) 40.70.859
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SOFTWARE
a cura di Tommaso Pantuso

Il Solitaire, per la sua struttura

estremamente semplice e lineare, è
tuttoggi un classico tra i solitari più
diffusi. Come già scriveva Elvezio
Petrozzi tra le pagine di Intelligiochi

/MCmicrocomputer N° 61 di marzo
'87), esso ha origini tutt'altro che
chiare: se ne trovano chiare tracce

già in alcuni versi di Ovidio e la sua
massima diffusione si è avuta nella

Francia del XVI secolo.

Per maggiori particolari si rimanda,
quindi, all'articolo già citato; è
sufficiente dire che esistono due
principali versioni del Solitaire: quella
francese, meno diffusa, e quella
inglese, detta «classica», della quale
appunto ci occupiamo

È disponìbile, presso la redazione, il disco
con i programmi pubblicati in questa
rubrìca. Le istruzioni per l'acquisto e
l'elenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 343.

23 GOTO540

109 IFAS-CHRS{13
110 IFA$-" (RGHT)
111 IFA*-"(DOWN)

THEN RETURN
A$" " "THEN100

7 IFAS-'

3 1FDD-1THENDD-

THEN 20100
ANDCS-16THEN GOSUB 2
AND (CS-150RCS-16ÌTH

0 :GOSUB30000

139 GOTO 1

160 01153:1
161 POKEX. 81 :X-X+2:P0KEX. 209: RETURN
170 01305 : lFX-COSX-020RX-0840RX-Ct860RX-Ct880RX-C+100RX-012THENRETURN

01240RX-01640RX-C+2000RX-0240THENRETURN

X. 209: RETURN
020RX-0760RX-0740RX-C

9: RETURN
-720RX-C+100RX-C+12THENRETURN

520 U-14: GOSUB 10000
330 PRINTCSES : PS“ES : GOSUBIOIOO
540 PRINTC$F$:PS-FS:CS-16

IFX-P*4THENE-P+2 : GOTOBOO
IFX-P-4THENE-P-2 :GOTOBOO
!FX-P*80THENE-P<40 :GOTOBOO

P-80THENE-P-4^
TCSHS:P*-HS:G

700 U-13
701 PRINTCS I $ : PS- 1 S : G0SUB1 0 1 00 : GOT0540
800 Y-PEEK(X+L) AND15: IFY-13THEN640
810 Y“P2EK(E+L) AND15 : IFY-14THEN640

830 X-P:U-14:GOSUB10000
840 X*E : U-14 : GOSUB 10000
850 X-R:U-13:GCSSUB10000
860 M-M+1:PRINTCSLS:P$-LS
865 PRINT" (HOME) (RGHTJ (RGHTJ CRGHT) (RGHT) CRGHT) CRGHT) CRGHT) CRGHT) CRGHT) CRGHT) CRGH
T) CRGHT) CRGHT) CRGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) CRGHT) (RGHT) CRGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT)
CRGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (D

870 I K >31THENB90
5 GOSUB10100:F

.

(DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (R„..., ^vc. „vn; : :OUSUDlulau
(HOME) (DOWN) (BoWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOW

-
N) (DOWN) (DOWN) (RGHT) (LBLU) •• :G0SUB10100 :NEXTJ
877 PRINTCSHS : PS“MS :POKE198 . 0 :WAIT198. 1 : POKE198 .

0

880 W-W+l :K-Ktl :GOT05
890 GOSUB31000
891 IFTKRITHEN891
895 IFCK-1THEN900
896 FORJ-ITOIO; PRINTCSNS : P$“NS :GOSUB10100
897 PRINT'' (HOME) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOW
N) (DOWN) (DOWN) (RGHT) (LBLU) " :GOSUB10100:NEXTJ

899 Lo'SS
0*”*

' K
I"”S ' P0KEl98 0 > «AITI 98 . 1 : POKE198 .

0
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900 GOT0540
10000 Y-X+L.-POKEY.U: RETURN
10100 FORT*1TON :NEXTT : RETURN
20000 PRINTCSOS : PS-OS :F0RT-1T01
20010 A-A+1:K-K*1:GOTOS
20100 PR3NT" (CLR)THANK YOU FOR

5 :NEXTT

SING SOL1TAIRE V1.0 : PRINT" (DOWN) SEE YOU 9

21000 CS-" (HOME) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (t
N) (DOWN) (DOWN) (RGHT) (LBLU) "

21010 DS-'SELECT PIECE TO REMOVE “

21020 ES-"REMOVED FIRST PIECE
21030 FS- "SELECT PIECE TO MOVE
21040 GS-''SELECT DESTINATI ON

21060 I

21070 LS-'-MOVE DONE
21080 M$-"PRESS ANY KEY
21090 N$-"NO MORE MOVES

22020 READY :CO-PEEK(Y+L+1000)AND15
22030 IFCO-14THENKS-''/"
22040 IFC0-13THENKS-""'
22050 US-US*KS:NEXTT: RETURN
22100 PRINTCS " (LRED) (RVS)D(OFF) (LBLU)I£
) C (OFF) (LBLU) ANCEL

S:(FAJ-'”THEN22105

(LRED) (RVS)B (OFF) (LBLU) UFFER (LRED) (F

22105 G
22110 IFAS-"D"THEN22500
22120 IFA$-*'B"THEN22600
22130 IFAS--CTHEN PRINTCSPS : RETURN
22140 GOTO 22105
22150 IFSV-1THENGOSU8 22010:SV-0
22160 PRINTCS"NAME: (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT)
(LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) "

:

22170 FORT-0TO16
22180 GETAS: IFA$-""TKEN22180
22190 I FAS-CHRS (13) THEN22230
22193 I FAS-CHRS (20) ANDLEN(XS) -0THEN22180
22196 I FAS-CHRS (20) THENXS-LEFTS (XS. LEN(XS) -1) :PRINTCHRS(20) ; :T-T-1 :GOTO22180

; :PRINTAS: :XS-LEFTS(X 5+AS :G0T02218

22220 PRINTAS; :X$-XS+AS:NEXTT

22556

22560

22610

22625

RETURN
SV-1 : GOSUB22150 : IFXS- “'THENPRINTCSPS : RETURN
OPEN2. 8- 2, "0 : "+XS*" . S.

W"

PR1NT#2.US:PRINT*2.STRS(A) : PRINT#2 . STRS (LO) :PRINT»2.STRS(W)
PRINT#2.STR$(M)
CLOSE2
OPEN15 .8.15: INPUT*15.ER:CLOSE15 : IFER<20THEN22564
PRINTCS"DISK ERROR-ER" ":G0T022565
PRINTCS'TILE SAVED
GOSUB10100 ;GOSUB10100 :GOSUB101 00 :GOSUB1 0 100 : PRINTCSPS :RETURN
SV-1 -.GOSUB22150 : IFXS-" "THENPRINTCSPS : RETURN
I FPL-1OOTHENPRINTCSPS :RETURN

'25635 NEXTT
~

22640 CC-1 : PL-PL+1 : FORT-HHTOHH+32
22650 POKET. ASC(M1D$(US.CC, 1 )

)

22670 POKEHH+33 . A : POKEHH-34 .LO : POKEHH*35 . W : POKEHH-36 .

M

22680 MS (PL> -XS: PRINTCS’TILE SAVED
22690 GOSUBIOIOO :GOSUB10100 :GOSUB10100 : GOSUBIOIOO : PRINTCSPS : RETURN
23000 XS-'"'
23010 PRINTCS 1

' (LRED) (RVS)D(LBLU) (OFF) ISK (LRED) (RVS) B(OFF) (LBLU) UFFER [

)L(OFF> (LBLU) IST (LRED) (RVS) C (OFF) (LBLU) ANCEL "

23110 OPEN2.8

Solitaire

versione 1.0

di Bonaventura Coppola - Roma

Generalità

Il piano di gioco di Solitaire è costituito

da 33 caselle disposte a croce, ognuna
delle quali in partenza è occupata da una

pedina. Lo scopo del gioco consiste, do-

po aver eliminato la prima pedina a piace-

re, nel lasciarne «in campo» una sola. Per

eliminare le sucessive pedine le si «man-
gia» come a Dama, con la sola differenza

che il Solitaire permette spostamenti sol-

tanto orizzontali e verticali, non obliqui.

Le varianti applicabili al Solitaire sono
pressoché infinite; ad esempio, molti

preferiscono in partenza eliminare rigoro-

samente la pedina centrale della superfi-

cie di gioco, per poi concluderlo con l'ulti-

ma pedina nella medesima posizione. Al-

tri ancora preferiscono rimuovere una
qualsiasi pedina per poi considerare vinta

una partita con l'ultima pedina in una
qualsiasi delle 33 posizioni possibili. Que-

sta è solo una delle varianti applicabili,

l'unica rilevante nel programma in que-

stione.

Lo schermo di gioco

Lanciato il programma la schermata é

composta di più parti così distinte: in alto

a sinistra, vi è la vera e propria superficie

di gioco, sulla quale si svolge la partita.

Potete muovervi liberamente all'intemo

di essa tramite un cursore pilotabile con

gli appositi tasti. Sempre sul lato sinistro,

più in basso, trovate la cosiddetta «ZONA
MEASAGGI». nella quale comparirà di

volta in volta tutto ciò che il programma
avrà da comunicarvi, sotto la dicitura

«MESSAGE: ». Ancora al di sotto trovate,

invece, un breve riassunto dei comandi
disponibili: LOAD. SAVE. QUIT. ABORT.
RESET STATS. QUIT serve per uscire dal

programma in modo «soft», gli altri co-

mandi, verranno descritti di volta in volta

più innanzi. Sul lato destro dello schermo
una breve legenda vi permette di associa-

re i vari colori assumibili da ogni singola

casella nella superficie di gioco, ad un

significato: il color ciano rappresenta una
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casella contenente una pedina, il color
azzurro rappresenta un casella vuota, ed
il color rosso una casella contenente una
pedina selezionata. Più in basso vi è un
contatore che. partendo da zero, si incre-

menta di 1 ogni volta portate a termine
una mossa. Avete quindi costantemente
sotto controllo il numero di mosse già

eseguite, che in totale, a partire vinta,

ammonteranno a 31 . Infine, in basso a

destra, trovate un riquadro denominato
«STATISTICS» nel quale vi è un contato-
re per le partite perse, uno per quelle
vinte e uno per quelle abbandonate, più
un quarto che riassume il totale di partite

disputate (esclusa quella in atto). È previ-

sto infatti che vi possiate dilettare nell'e-

seguire una partita subito dopo l'altra,

sicuri di non perdere di vista l'esito finale

di tutte le partite già disputate. Solo ini-

zialmente i contatori sono tutti posti a
zero, ma in qualsiasi momento possono
essere resettati con il comando RESET
STATS.

Le modalità di gioco

Potete iniziare subito la vostra partita a
Solitaire seguendo le istruzioni che di

volta in volta compaiono nella zona
«MESSAGE». Inizialmente vi si chiederà,
come già detto, di scegliere la pedina da
«bruciare» in partenza, dopodiché comin-
cia il gioco vero e proprio; per eseguire
ogni singola mossa attendete i mesaggio
«SELECT PIECE TO MOVE», quindi spo-
statevi con il cursore sulla pedina da muo-
vere e selezionatela con RETURN. Essa
per distinguersi dalle altre si colorerà di

rosso, come già accennato. Allorquando
comparirà il mesaggio «SELECT DESTI-
NATION» scegliete la casella di destina-
zione e confermatela con RETURN. Ov-
viamente essa dovrà essere vuota (color
azzurro) e in posizione giusta. Sarà co-
munque il programma stesso a valutare

tutta l'operazione; in caso di successo si

affretterà a comunicarvi un bel «MOVE
DONE», eseguendo lo spostamento, al-

trimenti il messaggio «INVALID DESTI-
NATION» vi comunicherà che avete pre-
scelto una casella di destinazione non
corretta e subito sopo sarete invitati a
sceglierne un'altra. E da precisare che
una volta selezionata la pedina da muove-
re è possibile tornare sui propri passi: per
annullare la selezione basterà premere
una seconda volta RETURN sulla medesi-
ma pedina. Essa riassumerà la preceden-
te colorazione e sarete invitati ad operare
una nuova selezione. Una partita può ter-

minare in tre modi: nel primo caso, se il

programma durante il check che compie
dopo ogni mossa si «accorgerà» che non
è possibile compiere mosse successive
e che le pedine in gioco sono più di una, la

0 INPUT#2.U*
2 INPUT42 . R$ : 1NPUT42 . SS : INPUT*2 .TS : I NPUT#2 . VS
3 A-VAL(RS) :LO-VAL(SS) :W-VAL(T$) :M-VAL(VS>

R< 20THEN23150
8 PRINTCS"DISK ERROR-

OiWAITISB.:23149 POKE198.
23150 GOTO 23310
23200 GOSUB22150:
23210 FORT-1TOPL
23220 :FM* (T) -XJTHENGOTO23240
23230 NEXTT : PRINTC$P$:G0T0158
23240 HH-49152+37'(T-1)
23250 U$-"":F0RT-HHT0HH+32

0 K$-CHR$(PE£K(T))

P0KE198 , 0 :PRINTCSPS.G0T0158

'THENPRINTCSPS :G0T0158

0-PEEK1H
W-PEEK(HH+3S)
M-PEEK (HH+36 )23305

23310 RESTORE : F0RT*1T033
-*-MIDS(U$.T.l)23320 K

23330 IFKS-"*“THENC0-13
23340 IFKS-"/"THENC0-14
23350 READY :POKEY+L+1000.CO
23360 NEXTT : K" A+LO+W
23370 GOSUB30000
23380 PRINT" (HOME) CRGHT) CRGHT) (RGHT) CRGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) CRGHT) (R
GHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGH
T) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN)
(DOWN) (DOWN) "

; : 1FM>9THENPRINT" (LEFT) ••
:

23390 PRINTM: : I FM >9THENPRINT" (LEFT) (LEFT) (LEFT) ( LEFT) B

"

23400 PRINTCSFS :DD-1 : IFJK-1THENJK-0:G0T0158
23410 RETURN
24000 GOSUB22010
24010 PRINTCS" (LRED) (RVS)D(OFF) (LBLU)ISK (LRED) (RVS)B(OFF) (LBLU)UFFER (LRED) (RVS
) C (OFF) (LBLU) ANCEL
24020 GETAS : IFAS*" "THEN24020
24030 IFA$“"D"THEN24070
24040 !FA$-“B''THEN24300
24050 IFA$-"C"THEN P0KE198, 0: PRINTCSP* : G0T0158
24060 GOT024020
24070 PRINT" (CLR) (LRED) LIST DISK FILES(LBLU) "

24075 PRINT: PRINT" (LRED) (RVS)Q(OFF) (LBLU)UIT - (LRED) (RVS) P(OFF) (LBLU) AUSE - (LR
ED) (RVS) C(OFF) (LBLU) ONTINUE " : PR I NT
24080 OPEN1 .8.0. “SO"

."(UP) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT)
24160 CET#T,~B$: IF STC5DTHEN24250
24170 IFBS< >CHRS(34)THEN24160
24180 GET*1 .BS : IFB$< >CHRS(34) THENPRINTBS ; :G0TO24180
24190 GET*1 . BS : IFBS-CHRS (32) THEN24190
24200 PRINTrPRINT" (UP) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGH
T) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) ": :Z$-

24210 ZS-ZS+BS :GET#1 .BS : IFBS< >""THEN24210
24220 PRINTLEFTS(ZS.3)
24230 GETTS : IFTS< >" "THEN24270
24240 IFST-OTHEN24100
24250 PRI NT"BLOCKS FREE"
24260 CLOSE1: PRINT" (DOWN) (DOWN) "MS
24265 GETAS : IFAS-" "THEN24265
24266 FK-1:G0T06
24270 IFTS-"Q"THENCL0S£l:FK-l:GOTO6
24273 IFTS-"P"THEN24280
24275 I FT$“ "C"THEN24240
24280 GETTS :GOTO24270
24300 IFPL-OTH£NPRINTCS"NO FILES ":GOTO 24302
24301 GOT024305
24302 GOSUBIOIOO iGOSUBIOIOO : GOSUBIOIOO :GOSUBIOIOO : PR1NTCSPS : G0T0158
24305 PRINT" (CLR) (LRED) LIST BUFFER FILES(LBLU) "

24310 PRI NT:PRINT" (LRED) (RVS) Q(OFF) tLBLUlUIT - (LRED) (RVS) P (OFF) (LBLU) AUSE - (LR
ED) (RVS) C(0FF) (LBLU) ONTINUE" :PRINT
24320 TE-1
24330 PRINTMS (TE)
24340 GETAS: IFAS< >""THEN24370
24345 GOSUBIOIOO
24350 IFTE-1000RTE-PLTHEN24410
24360 TE*TE+1 : GOTO24330
24370 IFTS- "Q"THENFK-1 :G0T06
24380 IFT$»"P“THEN24400
24390 IFTS“"C"THEN24350
24400 GETTS :GOTO24370
24410 PRINT" (DOWN) (DOWN) "MS
24420 GETAS: IFA$-""TOEN24420
24430 FK-l:G0TO6
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30000 PRINT" (HOME) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (D

OWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (RGHT) IRGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGH

T) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT)

(RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (R

GHT) (RGHT) (RGHT)
30010 IFA>9THENPRINT" (LEFT) "

;

30030 PRINT" (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) "
;

30040 IFLO>9THENPR!NT" (LEFT) ":

30050 PRINTLO:
30060 PRINT" (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT)
30070 IFW>9THENPRINT" (LEFT) *'

;

30080 PRINTW:
30090 PRINT" (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT)
30100 IFK>9THENPRINT"(LEFT).";
30110 PRINTK:
30120 RETURN
31000 TI S“"000000" : RESTORE : CK*0 :T*0
31005 T-T*!:IFT-34THENRETURN

31020 F-l

31050 F-

0 READY: D-10
. AND15

F-PEEK(D-2)AND15:
~ *PEEK(D+40) AND15 :G-I

PEEK (D-40 ) AND 15 : G-I

l-PEBK(D) AND1S 1FE< >13THEN31005
;-PEEK(D+4) AND15 : 1FF-13ANDG-14THENCK-1 : RETURN
i-PEEK(D-4)AND15 •-13ANDG-14THENCK-1 .RETURN

AND15 : IFF-13ANDG-14THENCK-1 : RETURN
IFF-1 3ANDG-14THENCK-1 : RETURN

31090 DATAI49 . 151 . 153. 189 . 191 . 193 . 225 . 227. 229 . 231 . 233. 235 . 237 . 265 . 267 . 269 , 271

31100 DATA273. 275. 277. 305. 307. 309. 311. 313, 315. 317. 349. 351, 353. 389. 391. 393
60000 POKE53280 ,0 :P0KE53281 , 0 : PRINT" (CLR) (LGRN)

"

60001 TI S- "000000 "
: FORT-1 100T01435

60002 POKET+L. 12
60003 NEXTT : S-TI
60004 !FS< 70THENN“300 : RI "40
60005 IFS->70THENN-200
60010 REM MASCHERA VIDEO
60015 PRÌNT""(DOWN) (DOWN) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) Q Q Q"

60020 PRINT" (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) 0 Q Q"
60030 PRINT" (RGHT) Q Q Q Q Q Q 0"

60040 PRINT" (RGHT) Q QQOQOD"
60050 PRINT" (RGHT) Q Q Q Q Q Q Q"
60060 PRINT" (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT)Q Q Q"

60070 PRINT" (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT)Q Q Q"

60080 PRINT" (HOME) (RVS) (LBLU) SOLITAIRE V1.0 BY B. COPPOLA JAN/FEB 1990(0FF)":
60090 PRINT" (HOME) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (R

GHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGH
T) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (LGRN) Q (LBLU) - PIECE":
60100 PRINT" (HOME) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (R

GHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGH
T) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN)Q - EMPTY" :

60110 PRINT" (HOME) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (R

GHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGH
T) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (RED) Q (LBLU) - SELECTED";
60120 PRINT" (HOME) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (D

OWN) (DOWN) (RGHT) (LRED) MESSAGE : (LBLU)
60130 PRINT" (HOME) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) IR

GHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGH

T) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN)MOVES DONE:

"

60140 PRINT" (HOME) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (R

GHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGH

T) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN)
rCCn (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) B OB(DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) 'CC-' ••

:

60150 PRINT" (UP) OF 31":
60160 PRINT" (HOME) (RGHT) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (D

OWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) r(LRED) COMMANDS : (LBLU) CCCCO (DOWN)

(LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (L

EFT) (LEFT) (LEFT)B";
60165 PRINT" (LRED) (RVS)L(OFF) (LBLU)OAD-(RVS) (LRED)S(OFF) (LBLU) AVE"

;

60170 PRINT"—(RVS) (LRED) Q(OFF) (LBLU)UITB(DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEF

T) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) B(RVS) (LRED) A (OFF)

(LBLU) BORT/RESTART B";
60180 PRINT" (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (L

EFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT)B(RVS) (LRED)R(OFF) (LBLU) ESET STATS B":
60190 PRINT" (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (L

EFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) "CCCCCCCCCCCCCC" "
:

60200 PRINT" (HOME) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (D
OWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (DOWN) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGH
T) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT) (RGHT)

(RGHT) (RGHT) (LBLU) r (LRED) PLAYS (LBLU) CCCCCCC-» " ;

60210 PRINT" (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (L

EFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) B (LRED) STATISTICS: (LBLU) B (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (L

EFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT)B B" :

60220 PRINT" (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (L

EFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) BABORTED : B(DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (L

EFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) BLOST B";
60230 PRINT" (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (L

EFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) BWON B (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (L

EFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) ( LEFT) BTOTAL : B" ;

60240 PRINT" (DOWN) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (L

60500 RETURN

READY.

partita è persa. Nel secondo caso, se il

programma si accorgerà che è rimasta

soltanto una pedina in gioco, la partita è

vinta. È da notare che la partita sarà di-

chiarata vinta indipendentemente dalla

posizione dell'ultima pedina, che quindi

non deve necessariamente essere quella

centrale. Infine potete decidere voi stessi

di abbandonare la partita in corso con il

comando ABORT. A questo punto il pro-

gramma prenderà in ogni caso nota del-

l'esito della partita incrementando il rela-

tivo contatore nel riquadro «STATI-

STICS». e predisporrà la superficie di gio-

co per una nuova partita.

Altre fusioni

Per una maggior comodità d’uso il pro-

gramma mette a disposizione dell'utente

le funzioni di LOAD e SAVE. In qualsiasi

momento, infatti, potete decidere di in-

terrompere la partita in corso per poi

riprenderla successivamente, anche do-

po altre partite di «prova». Potete decide-

re di salvare una partita sia su disco che in

un apposito buffer in memoria.

Questa scelta va fatta dal menu che

appare una volta impostato il SAVE. In

ogni caso vi sarà chiesto il nome del file

(massimo 16 caratteri), dopodiché esso

verrà salvato dove richiesto. L'utilità del

buffer è evidente: potete depositarvi

istantaneamente le vostra partite per un

massimo di 100, operare una selezione e

salvare successivamente su disco solo

quelle strettamente necessarie. Sia per il

disco che per il buffer è disponibile il

comando List, che visualizza l'elenco dei

file sia su disco che nel buffer, a scelta. E

da notare che, quando salvate una parti-

ta, non viene registrata la sola disposizio-

ne delle pedine, ma anche i valori dei

contatori di cui si è già parlato; salverete

quindi tutta la «situazione» di un determi-

nato momento di gioco. Per il LOAD il

procedimento è quello inverso: una volta

dato il nome del file in pochi secondi verrà

reimpostata l'esatta situazione nella qua-

le si è compiuto il salvataggio. Le uniche

condizioni sono che non potete salvare

un file senza prima aver iniziato la partita

e che non potete compiere operazioni di

LOAD/SAVE quando sulla superficie di

gioco è in atto una mossa, cioè quando è

selezionata una pedina da muovere: oc-

corre prima annullare la selezione.

Il programma offre ampia libertà di mo-

vimenti nello studio del Solitaire. Potete

decidere indifferentemente di utilizzare

sia il sorgente che la versione compilata,

dato che il programma se ne «autoaccor-

ge» e imposta automaticamente i ritardi

necessari, ma a causa di fastidiosi proble-

mi di velocità vi consiglio vivamente il

compilato.
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SOFTWARE

C64

Creazione
di ammassi frattali

13 DIM EU32.24)
16 FOR R-7 TO 32
17 FOR RR-0 TO 24
18 EUR.RR1-0
19 NEXTHRiNEXTR
20 EL(19.12)-1:N-1
25 POKE 1024+19+40*12.224
30 XC-19:YC-12:H«2
32 REM
35 REM*’* POS. DI PARTENZA *

50 AA-INT(RNDU>*360)
52 A-Ji* (AA/180)
55 X-19+INT(12*COS(A>)
57 Y-12+INT(12*SIN(A>)
58 IF EL(X.Y)-1 THEN 40
59 REM
60 REM*** PROSSIMO MOVIMENTO ***
62 REM
70 C"INT(RND(1) *100)
80 IF C<-25 THEN X-X+l
85 IF (025) AND (C< -50) THEN X-X-l
90 IF (050) AND(C<-75) THEN Y-Y-l
95 IF 075 THEN Y-Y+l
96 IF ( ((X-XC)-2) + ((Y-YC) -2)) >144 THEN 40
97 IF EL(X. Y) -1 THEN 40
98 REM
99 REM*** VISUALIZZAZIONE UNITA' *•*

100 REM
102 POKE 1024+X+40*Y. 224
105 FOR R-l TO 50:NEXT
107 POKE 1024+X+40*Y. 32
108 REM
109 REM*** CONTROLLO ADIACENZE *•*
110 T-0
120 IF (ELIX-l . Y-l) -1) OR(EL(X. Y—1) -1) 0R(SL(X+1, Y-1I-!) THEN T
125 IF (EL ( X-l .Y) -1) 0R(EL(X+1 . Y) -1)THEN T-l
130 IF(EL(X-1.Y+1)-1)0R(EL(X.Y+1)-1)0R(EL(X+1.Y+1)-1)THEN T
140 IF T-0 THEN 70
150 N-N+1:EL(X.Y)-1
155 POKE 1024+X+40*Y. 224
157 POKE 55296+X+40"Y.H
160 IF (N>35) AND (N<-65) THEN H-13

di Ciro d'Urso - Roma

Con un calcolatore dalle possibilità og-
gettivamente limitate e con la pagina gra-

fica in bassa risoluzione non è possibile

rendersi pienamente conto del fascino

che figure costituite da ammassi casuali

posseggono, per contro comunque si è
pursempre in possesso di un valido mez-
zo per studiare metodi e processi di ge-
nerazione di ammassi frattali.

Il processo usato dal presente pro-

gramma è quello che va sotto i nome di

DLA (Diffusion-Limited Aggregation: ag-

gregazione per diffusione) le singole par-

ticelle «diffondendosi casualmente» si

combinano dando vita ad ammassi irre-

golari. La diffusione di una particella vie-

ne realizzata con una traiettoria casuale in

un dominio determinato: ogni singolo

passo della traiettoria consiste nella scel-

ta casuale della direzione del successivo
movimento tra i quattro possibili: Nord,

Sud, Est. Ovest; il dominio essendo una
circonferenza centrata nell’origine.

Inizialmente viene visualizzata una par-

ticella al centro dello schermo, poi si ge-
nerano casualmente le altre dalla frontie-

ra del dominio (circonferenza): se nel loro

moto casuale esse incontrano altre parti-

celle (cioè se almeno una delle posizioni

adiacenti la loro è occupata da un'altra

unità) allora esse vengono «congelate» in

tale posizione; ed inoltre se capita che
una particella passi oltre la frontiera del

dominio allora essa viene eliminata e si

procede alla generazione di un'altra parti-

cella. Il programma prevede tre colori

diversi per tre diversi raggruppamenti di

particelle in base all'ordine di posiziona-

mento: il rosso per le unità che si sono
raggruppate per prime; il verde e il blu per
le successive.

Il numero di particelle per ogni colore è
stato scelto in relazione alle dimensioni
del dominio che consiste in una regione
circolare di raggio 1 2 (in unità della pagina
in bassa risoluzione).

Risulta utile descrivere con un'analisi

top-down la struttura del programma: do-
po opportune inizializzazioni:

1. generazione casuale della posizione
lungo la circonferenza da cui deve partire

la particella (si genera casualmente un
angolo in sessaggesimali. lo si converte
in radianti e si calcola la posizione sulla

circonferenza che corrisponde a tale an-

golo tramite le funzioni coseno e seno);

2. scelta casuale della prossima direzio-

ne di movimento ottenuta attraverso la

generazione casuale di un numero da 1 a

1 00, risultando ad esempio un movimen-
to a Sud se il numero è compreso tra 76 e
100 (linee 70-98);

3.

la particella viene congelata nella posi-

zione corrente se una delle posizioni che
la circondano è occupata, ovvero elimina-

ta se è fuori del dominio (la circonferenza

di centro (xc.yc) e raggio r ha equazione:

(X-XC)2 + (Y-YC)2 = r
2

.

Gli ammassi che vengono generati con
tale metodo, con questo particolare cal-

colatore, rendono in modo soddisfacente

l'idea delle notevoli possibilità del proces-
so DLA nascoste forse dalla sua obiettiva

semplicità.

(Il tempo minimo di funzionamento per
sortire l'effetto è di una trentina di mi-
nuti).

Elenco Variabili:

— EL (x,y): variabile bidimensionale uti-

lizzata per memorizzare lo stato dell’ele-

mento (x,y) del dominio: 0 indica che è
vuoto. 1 che è ocupato da una particella;

— N: numero particelle presenti in to-

tale;

— X ed Y: coordinate correnti della parti-

cella che sta diffondendo;
— XC ed YC: coordinate del centro della

circonferenza. I due programmi di questo
mese sono didattici, ma non nel senso
che insegnano a programmare quanto,

piuttosto, che aiutano ad apprendere una
certa materia. Il primo. Termodinamica,
permette di analizzare e graficare le tra-

sformazioni termodinamiche (appunto).

Visto che le scuole sono appena iniziate

può essere utile. Il secondo programma.
MusicLab, aiuta a studiare la musica, e in

particolare la formazione degli accordi e

delle scale. Peccato che l'input sia solo

da tastiera e non accetti direttamente un
segnale MIDI. Essendo però scritto in

Pascal non dovrebbe essere difficile ag-

giungere un modulo di ingresso e (perché

no) di uscita per un'interfaccia MIDI (ad

esempio quella Roland). mc
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Elenco del software disponibile su supporto magnetico

Per ovviare alle difficoltà incontrate da molti lettori nella digitazione dei listati pubblicati nelle varie rubriche di

software sulla rivista. MCmicrocomputer mette a disposizione i programmi più significativi direttamente su

supporto magnetico. Riepiloghiamo qui sotto i programmi disponibili per le varie macchine, ricordando che i titoli

non sono previsti per computer diversi da quelli indicati. Il numero della rivista su cui viene descritto ciascun

programma è riportato nell'apposita colonna; consigliamo gli interessati di procurarsi i relativi numeri arretrati,

eventualmente rivolgendosi al nostro Servizio Arretrati utilizzando il tagliando pubblicato in fondo alla rivista.

Per l'ordinazione inviare l'importo (a mezzo assegno, c/c o vaglia postale) alla

Technimedia srl. Via Carlo Perrier9, 00157 Roma.
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guida computer
I prezzi riportati nella Guidacomputer sono comunicati
dai distributori dei vari prodotti e si riferiscono alla

vendita di singoli pezzi all’utente finale. Sui prezzi indicati

possono esserci variazioni dipendenti dal singolo
distributore. Per acquisto OEM e comunque vendite
multiple sono generalmente previsti sconti quantità. I

dati sono aggiornati a circa 20-30 giorni prima della data
di uscita in edicola della rivista. MCmicrocomputer non si

assume responsabilità per eventuali errori o variazioni.

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

ACER
S.HA Srl. - Via Faentina 175/A. 48100 Ravenna

SHR-500 +/001M-M. - 8088 8 MHz, 256K. F0 360K, mon. 12" monocr.

SHR-500 +/002M-M, - 8088 8 MHz. 640K. FD 360K, mon 12" monocr.
SHR-500 +/021M-M - 8088 8 MHz. 640K. FD 360K, HO 20M. mon. 12"

SHR-500 +/021V-V 8088 8 MHz. 640K. FD 360K. HD 20M, mon. 14" col.

SHR 91Q/021M-M - 80286 12 MHz, 1M. TD 1 2M, HD 20M mon. 14" monocr.

SHR-91Q/041M-M - 80286 12 MHz. 1M, FD 1.2M, HD 40M mon 14" monocr
SHR-910/04IV V slessa configurazione con monitor a colori

SHR 910/101M-M - 80286 12MHz. 1M FD 1 2M HD 100M mon. 14" monocr.

SHR-91Q/091V-V stessa configurazione con monitor a colori

SHR-915P/021M-M • 80286 10MHz. 1M FD 1 2M HD 20M mon. 14" monocr.

SHR-91 5P/041 V-V - 80286 10MHz, 1M FD 1.2M. HD 40M mon 14" col

SHR-915V/041V-V - 80286 12MHz. 1M FD 1.44M, HD 40M mon 14" col

SHR-915V/101V-V - 80286 12MHz, 1M FD 1.44M. HD 100M mon. 14" col.

SHR-970L/041V-M - 80286 12MHz, 1M FD 1.44M. HD 40M display LCD
SHR-110SX/041V-M - 80386SX 16MHZ. 1M FD 1.44M HD 40M mon. 14"

SHR-1 1 00SX/1 01V-V - 82386SX 16MHz. 1M FD 1.44M HD 100M mon. 14"

col.

SHR-1120/041M-M - 80386 20MHz, 2M FD 1.2M HD 40M mon. 14" mono
SHR-1 120/1 01V-S - 80386 20MHz. 2M FD 1.2M HD 100M mon. 14” col.

SHR 1120/21 1V-S - 80386 20MHz. 2M FD 1.2M HD 210M mon. 14" col

SHR - 1 1 25/04 1M-M - 80386 25MHz, 2M FD 1 2M HD 40M mon 14" mono
SHR-1125/101V-S - 80386 25MHz, 2M FD 1.2M HD 100M mon 14" col

SHR 1125/211V-S - 80386 25MHz, 2M FD 1.2M HD 210M col 14" mono
SHR-1 125/341 V-S - 80386 25MHz. 2M FD 1 2M HD 340M col. 14" col.

SHR 1 133/101M-M 80386 33MHz, 4M FD 1 2M HD 100M mon. 14" mono
SHR-1 133/211 V-S - 80386 33MHz. 4M FD 1 2M HD 210M mon. 14" col

SHR-1 133/341V-S - 80386 33MHz, 4M FD 1 2M HD 340M mon. 14" col.

SHR-1 133/701V-S - 80386 33MHz, 4M FD 1.2M HD 700M mon. 14" col.

SHR-1225/101M-M - 80486 25MHz. 4M FD 12M HD 100M mon 14" col

SHR-1225/181M-M - 80486 25MHz. 4M FD 1 2M HD 180M mon. 14” mono
SHR- 1 225/341 V-S - 80486 25MHz. 4M FD 1.2M HD 340M mon 14" col.

SHR-1225/701M-M - 80486 25MHz. 4M FD 1.2M HD 700M mon. 14" mono
SHR 1225/701V-S 80486 25MHz. 4M FD 1.2M HD 700M mon. 14" col

ACORN
Qelphi SpA - Via della Vetraia, il - 55049 Viareggio (LU)

RAM 1M - FD 3.5” mon. monocr. rls 1280x976
- come il 410/1 Base con mon. colori

come II 410 Base con 2M RAM e HD 20M

come il 410 Base con 4M e HD 50M
- come il 440 Base con mon. colori

4M HD50M

4.100.000

4.900 000
2.950.000

4 200.000

4.600.000

5400 000
5.990.000

4600 000

6.100.000

6.100.000

7.700.000

8.800 000
8.700.000

10.300.000

11.400.000

13.500.000

11.800.000

13.700.000

15.800.000

19.300.000

18.800.000

19.200.000

22.900.000

25.500.000

26.400.000

1.490.000

2.690.000

3.277.000

3.890.000

4.477.000

5.690.000

6.277.000

7.990000

587.000

1.400.000

305.000

1 182.000

AEG OLYMPIA
AEG Olympia Italiana SpA - Via Stephenson. 94 20157 Milano

Olystar 20/01 F - 8088-2 10MHz. 540K FD 720K mon, 14"

Olystar 20/21 F - come mod. 20/01 F con HD 20M
Olystar 60/41 H - 80286 12 MHz. 1M FD 1.44M HD 40M mon. VGA
Olystar 70/41 F - 80386sx 16 MHz, 1M FD 1.44M HD 40M mon. VGA
Olystar 70/101H - come mod, 70/41 F con HD 100M
Olystar 80/41 - 80386 20 MHz. 2M FD 1 44M HD 40M mon, VGA
Olystar 80/101 - come mod 80/41 con HD 100M
Olystar 80/141 - 80386 25 MHz, 2M FD 1.44M HD 140M mon. VGA
Olystar 80/341 - 80386 20 MHz. 2M FD 1 44M HD 340M mon VGA
Olyport 20/02 - 80C88 8MHz. 640K FD 720K display LCD
Otyport 20/21 - 80C68 8MHz, 640K FD 720K HD 20M display LCD
Olyport 40/21 - 80C286 12MHz, 1M FD 1.44M HD 20M display LCD
Olyport 40/41 - 80C286 12MHz, 640K FD 1 44M HD 40M display LCD
Olyport 80/41 - 80C386 16 MHz. 2M FD 1.44M HD 40M display LCD

ìli

H
II
8.500.000

12.650.000

ALLOY
Della S.r l. - Viale Aguggiari. 77 - 21100 Varese

Relriever/40: back-up ALLOY interno da 40 Mb per 80286, 80386 e personal

Tape Syslem/2: back-up ALLOY interno da 40 MB per Personal Syslem/2

Retriever/120: back-up ALLOY esterno da 120 Mb per 80286 e Personal

Controller IFTFA, del Retriever/120 per XT, AT. 386 e PS/2 Model 30
Adapler TA/2: adattatore del Retiever/120 per PS/2 Model 50,60,80

1.050000

1.150.000

4.000000

350 000

350.000

ALPHA MICRO
Alpha MicroSystem Italia SpA

Via Faentina. 175/A - 48010 Fornace /aratimi IRA)

AMI-500+ - NEC V20 256K FD 360K HD 20M mon. 12”

AMI-910 - 80286 12MHz, 512K FD 360K HD 20M mon 12"

1.450.000

3.390.000
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MANNESMANN TALLY
Mannesmann rally Via Borsini, 6 - 20094 Corsico (MI)

KSISSaSS *1 -1

Np8
o

9sryjwa
Cantatore ^lomajiw

^01^%'cps

«rasr^' 1 -"
MT 130/9 F 4 colori

MT 130/24 24 aghi, 80 colonne 250 cps

Cercatore automatico logli singoli ad una vasca

MT 130/24 F 24°aghl4 colori

MT 131/9 - 9 aghi. 136 col. 250 cps

MT 131/24 24 aghi. 136 colonne 250 cps
Caricalore automato logli singoli ad una vasca

rama?"
MT 222 24 aghi. 136 col.. 220 cps

a 2 «

2 vasche

300 cps

SiSiKS* “' 300 cps

MT 330 WP 24 aghi. 136 col., 300 cps
Caricalore aulomalico logli singoli a 2 vasche

MT 340 18

P
aghU3°6 col.. 400 cps

SWfVcSS *"* 1 2 v3SChe

MT 460 9 aghi. 132 col., 200 cps

Caricatore^ aulrmafico togli sino, x MT 460/490 a 2 vasche

£Si£»SiB
MT 90 ink-jel 80 col.. 220 cps

aprtfsrssfaft
HiSiVRi

»a APPLETALI'

SV&'tnSe
MT 910 WP Laser 10 ppm

MT 910 Vito*PKl topi
,elKa

msrm

.guida compute

Trasportabile AT 22 MHz, RAM 1M. 1 FD 720K. HO 20M. Plasma EGA
Sdietì SuperVGA 1024x 768 256 colori 16 bit 512K

Monitor 14" colore Msync risoluzione 1024*768
Monitor 20" colore Mullisync risoluzione 1024 x 768 0.28 pixel

Slampanle 80 colonne, 240 cps. 36 cps LQ con cavo

Slampante Bull 4/24 240 cps, 136 col. 24 aghi con cavo

Scanner portatile A4 Sean 72 (ormali con Merge

Tavoletta grafica 12"x12"

Gruppo di continuità 500 W con batterie e filtro

3.550.000

270.000

200.000

159000
1.460.000

1.175.000

203.000

162000
1.272.000

1.529.000

203.000

162.000

1.645.000

1546.000

373.000

514.000

1.616.000

2.371.000

3.641.000

3.574.000

751.000

4.943.000

1.736.000

10.062.000

12680.000
16.420.000

1.990.000

2.607 000
3.110.000

299.000

Disco 70 M (28ms)

Disco 80 M (28ms)

Disco 118 M (28ms)

Disco 160 M (28ms)

Disco 320 M (16ms) SCSI 0 ESDI

Disco 670 M (16ms) SCSI 0 ESDI

WORM 800 - Sistema a disco ottico

2.150.000 l

2.150.000

4.270.000

MEMOREX TELEX
Memorex - via Caldera. 21/D - 20153 M

7006 - 8086 8/10 MHz. RAM 640K. HD 20M controller VGA
7045 - 80286 8/16 MHz. RAM 1M, HD 20M controller VGA
7065 - 80386 16 MHz. RAM 2M, HD 40M
7065 - 80386 20 MHz. RAM 2M, HD 40M
7070 - 80386 20 MHz, RAM 2M. HD 94M
7255 - 80386SX 16 MHz. RAM 1M. HD 40M
7270 - 80386 25 MHz RAM 4M. HD 45M

MICROCOLOUR GRAPHICS

minale alfanumerico 14" a colori com

M440O Videoterminale grafico a colori a

1.450.000

1.990.000

3.190.000

3.190.000

MIRÒ
PC Plus Srl - Via Bolzano, 31 20127 Milano

MIRÒ 530 - Scheda 1280x1024 16 colori per BUS AT 3.750.000
MIRÒ VGA a bordo - slessa configurazione con Daughter Board 4.025.000

MIRO 534 - scheda 1280x1024 16 colori per BUS MicroChannel 4.150.000
MIRÒ 730 - scheda 1280x1024 16 colori per BUS AT 5.900000
MIRÒ 730 - scheda 1208x1024 256 colori per BUS AT 6.900.000

MITAC
Halley srl - Via Fontane 13. 33170 Pordenone

ssa configurazione con HD 401

essa configurazione con HD 1(

16 8/IOMHz, RAM 512K FD 1.

100M ESDI

"2M

MPS 2386 - 80386SX 16MHz, RAM 11., . _
MPS 2386/40M - come MPS 2386 con HD 40M
MPS 2386/100M - come MPS 2386 con HD tOOM

25MHz RAM 1M 32K CM FD 1.2M VGA

MPS 3ÓÒÒF/ÌÒ3 -

MPC 2000SL - 80L, _ .

MPS 2386/1OOM - come MPS 2386 con HD 100M
MPC 200QSL - 80286 8/IOMHz, RAM 512K FD 1.2M
MPC 2000SL/20 - come MPC 2000SL con HD 20M
MPC 2000SL/45F - come MPC 2000SL con HD 45M
MPC 2100V - 80286 8/12MHZ. RAM 1M FD 1 2M
MPC 2100V/45F - come MPC 2100V con HD 45M
MPC 2100V/90F - come MPC 2100V con HD 90M
MPC 2100V/136F - come MPC 2100V con HD 136M
MPC 2100V/180F come MPC 2100V con HD 180M
MPC 3100E - 80386 20MHz, RAM 2M FD 1.2M
MPC 3100E/45F - come MPC 3100E con HD 45M
MPC 3100E/90F - come MPC 3100E con HD 90M
MPC 3100E/136F - come MPC 3100E con HD 136M
MPC 3100E/180F - come MPC 310OE con HD 180M
MPC 4000FT - 80386 25 MHz RAM 1M 32K Cache Memory FD 1.

S ie MPC 4L

me MPC 41 D 136M

MPC 4000FT/780F -

MPC 4000G/780F - come MPC 41

M.P.M. Computer
M.P.M. Srl V. Casorali, 12 - 42100 Reggio Emilia

MPM - 286 16MHz. 1M FD 1.44M, HD 40M, HGC monitor 14"

MPM - 286 16MHz, 1M FD 1.44M. HD 100M, HGC monitor 14"

MPM 386 SX - 386 SX 16MHz 1M FD 1.44M, HD 40M, HGC monitor 14

MPM 386 SX - stessa configurazione con HD 70M
386 25 - 386 25MHz, 2M 64K CH, FD 1.44M. HD 40M. HGC mon. 14
386 25/70 - come sopra con HD 70M
386 25/150 - come sopra con HD 150M

3.300.000

4.050.000

4.130.000
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W-RES19” COLOR MONITOR

NUOVO PREZZO DI LISTINO L. 1.920.000

“COMPATIBILE MAC II”

MONITOR AD ALIA RISOLUZIOhc

1 9", RGB ANALOGICO,

SI ALLACCIA ALLE FREQUENZE

TIPICHE DELLA VGA 640‘480

E DELLA VGA ULJRA 1824‘Zóì.

MEDIANTE SCHEDA 8 514 0

COMPATIBILE PUÒ' LAVORARE A

256 COLORI ANCHE NELLA

RISOLUZIONE PIU' ELEVATA

DI 1 024 * 768 CON I PIU'

DIFFUSI PACCHETTI SOFTWARE

GRAFICI. LA SCHEDA'AGA', 8514/A

IBM COMPATIBILE, £' CIRCA 23

VOLTE PIU' VELOCE DI UNA

NORMALE SCHEDA VGA E CIRCA

TE PIU' VELOCE DI UNA

SCHEDA 8514/A IBM.



micro market
Annunci gratuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque
unico esemplare, fra privati.

Vedere istruzioni e modulo a pag. 369.
Per motivi pratici, si prega di non lasciare comunicazioni o chiedere

informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gli annunci inviati.

VENDO

ATTENZIONE
Per gli annunci a carattere

commerciale - speculativo è
stata istituita la rubrica

MCmicrotrade.
Non inviateli a
MCmìcromarket, sarebbero
cestinati. Le istruzioni e il

modulo sono a pag. 369.
Per motivi pratici, si prega di

non lasciare comunicazioni o
chiedere informazioni

(telefoniche o scritte)

riguardanti gli annunci inviati.

Amiga 2000B. Hard Disk 20M 2 maga espansione ram
modem (memo Sopra 2400 (non occupa seriale). Telefo-

nare 0444/925176 oro 13/1S Marco.

Vendo numcn MCmicrocomputer dall'85 (maggio 89) al

99 (settembre 90) compresi, solo in blocco a L 60.000
solo zona Roma. Tel. 9111987 (Alessandra)

monitor a colon, tastiera, e mouse Solo zona Campania
Telefona re ore serali Renato 0823/459613.

Vendo P.C. Olivetti M280 conmomoria ram 1 mb; più

(.OD da 1.2 mb: niù H.D. da 20 mb; più monitor mono-
cromatico. tutto in buono stato presso l. 2.000.000.

Telefonare ore pasti allo 0733/637397, Chioderà di Ste-

fano.

Vendo Commodore C128/64 ancora in garanzia + data-

sene monitor 40/80 colonne + drive 1571 doppia

intensità + stampante star LC10C a colori ancora In

garanzia -f cavi e progrargmi (Geos-database 2-Wordstar-

Maostro-Giochi) a L. 1.100.000 vendo anche separata-

monto. Rivolgersi Aldo TrivtlUn tei. 06/6252838 Roma

Vendo Sinclair QL con vari programmi confezione origi-

nalo L 160.000. Interfaccia Centronics pe TX Spectrum
della Kompston L. 30.000. Annate 85-90 MC Completo
ottimo condizioni prezzi trattabili. Tel. 0666/34204 serali.

Leonardo Lotti - Follonica (GR).

Se interessati telefonare a Robetlo Sarto Tel. 0382/
861290 (oro pasti) vendo consolo Nintendo: Control
deck * 2 comandici + 1 gioco (Mano Bross o Super
M B.) a solo L- r/5 000 - pistola Zapper con 1 gioco

Nintendo - Castelvania IL 60.000). Rush Attach IL

65 000). Troian (L. 65.0001. Kun Fu (L. 36.000) otc.

Vondo. tre mesi di vita. Monitor VGA colori 14" con
base basculante, marca Hyndai HCM-401 por poter acqui-

stare modello superiore. Fosso Giovanni - Piazza del

Popolo, 6 - 00187 Roma - Tel. 06/3610851 ini. 216 dal

lunedi al venordi dallo ore 8 00 alle 12.00.

Espansione A500 6 (2k usato pochissimo vondo a solo L

115.000.

Vendo anche programmi van MS DOS/Amìga
Graziano Todoldi Via Perini 2 Castiglione D/Stivicre (MN)
Tel. 0376/6315594

Vondo scheda grafico Superega (256k). nsoluz max
800x600. completa di manuale e drivets software por
Autocap, I ramowork. Lotus. WS etc. L 130.000. Goffre-

do i orai Via Vetroni, 10 Pescara - Tel. 086/62790.

Atari ST cambio programmi di ogni tipo. Risposta velocis-

sima o sicura al 100%. Federico Bicini Via Comota 4
06100 Perugia - Tel. 076/28028

modore 64-25 giochi Aradc il tutto su cassetta a lire

20.000

comprensivo di supporto magnetico. Telefonare

dalle 9 alle 13 allo 081/833361 chiedendo di Nicola.

Preferibilmente zona Napoli.

Vendo HP Vectra ES/12 scheda grafica VGA monitor

colori con stampante HP Thinkiet + 10 caduceo toner +-

2500 fogli per stampante e financial calculator. tutto

imballato non fatturatole a L 7 000.000. Marco Dezi Via

Roma - S Egidio olla Vibrala (TEI - Tel. 0861/840493.

Vondo trasportabile Chicony LT 3400. 286 16mHz. Co-

processore 287 10 mHz, 1 Mb RAM., Hard Disk 40 Mb.
Floppy Disk int. 1.44 Mb e ext. 1.7 Mb. Video EGA al

L. 5.000.000 Tran. Ing. Sangalli Tel. 0371/92197 dopo

PC XT 8086 Amstrad 1640 HD 20 MD. FDD 360Kb.

monitor MDA mono, mouse, manuali od imballi. 16Mb
software su HD. 50 floppy con prog. vari, vaschetta per

floppy L 1 360 non trattabili- Telefonare a Luca: casa 061

89722: ufficio 06/40991453.

Omnipaga Software ICS su processor Board Motorola

68020 con 2Mb ram compatibile PDAT/386, Pernione di

riconoscere il testo da qualsiasi tipo di originale: multi

font, multicolonno anche asimmetriche, tabelle lederò

accontato uuropee. etc. L 3.000.000 fatturatoli. Tel. uff.

02/6424903.

Offro Apple Ile. cerco Apple II « (europlus) H Hannsen.

Tel. 0332/789661 oppure oro serali: Tel. 0332/780328.

Vendo C64-I- registratore tltoppy disk 154HI tutto a L.

300.000. Bruscolotti Carlo Via Roma. 21 - 06056 Massa
Manana (PG) - Tel. 075/889246.

Vondo Sinclair QL JS i- espansione RAM 512Kb * 50
programmi-f Joystick a L. 300 000 Vendo inoltro Moni-

tor monocromatico Philips a L. 100.000. Fili Lorenzo Via

Michelangelo 28 - 37138 Verona - Tel. 046/567885.

12Mb HO 40Mb/20ms. scheda VGA 16 Bit e relativo

monitor a colori. 2 seriali 1 parallela e mouse; a L.

3.500.000

tranabili. Telefonare alto 0445/651704 (ore pa-

sti) Mariotto Riccardo Pioveno (VI)

Svendo interfaccia registratore: Sharp CE-121 per PC-

1211, ancora imballala, causa doppio regalo, al miglior

offeremo. Tel 081/7526772 oppure 0985/42641 chiedere

di Bonodono.

Per passaggio ad un PC-AT vendo Amstrad PC1640 con
HD 20M, FD 5 1/4 360K. FD 3 1/6 720K schoda grafica

EGA con monitor colori EGA In portone condizioni a L.

1 .800.000. Al possibile acquirente riempio HD di softwa-

re Zanchì Marco Via 24 Maggio 2/G 24100 Bergamo
Tel. 035/357983.

Vendo HD Epson 20Mb a L. 300.000. MD Seagate 20Mb
a L. 300.000. Controller HD + cavi a L. 75.000, RS-232

por XT-AT a l 50.000, tastiera per XT-AT a L. 100,000

programmatore di Eprom a L, 350.000. Domeneghoin .

Archimede Via Bussoleno 124 Collegno (TO) - 011/

4153537.

Svendo MSX Sony HB-75P completo di imballaggi o

ne. cassette onginali o una cartuccia gioco a lire 200.000;

il tutto in ottimo condizioni. Gianni Minici - Via del

Cavallino. 40 03012 Anagni (FR) - Tel. 0775/777697.

Vendesi scheda madre 386-SX 1Mb 0WS e 80387 per

SX. Per informazioni tei 02/33002128 Tullio.

Vondo Amiga 500 I 3 a L. 600.000. Espansione

Arrivi settimanali, cerco amici in tutta Italia per faro

telolonate o scrivete a: Caroto Valentino. Via Rossi. 20
Barasso (VA) - Tel 0332/747492. Rispondo a tutti, massi-

Vendo Amstrad PC-1640 DD-CM: due dnvo da 360K.

monitor a colori CGA. scheda video Hercules MDA CGA
EGA. mouse, attacco per il Joystick, con manuale e
imballi originali. Tutto a L. 1,300,000 trattabili poco. Tele-

fonare ore pasti o la sora tardi a Eugenio 081/8711884.

Vendo in blocco MCmicrocomputer dal n. 48 al n. 91 a
L. 180.000. Commodoro gazetto dal n. 2 al n. 19 a L
90.000 Tel. 055/670941. Ore pasti. Massimiliano.

IBM PS/2 mod. 30-021 640Kb ram+HD 20Mb+1FD I

720Kb + video mono 8503 + tastiera Tutto originalo

IBM Garanzia fino gennaio '91. L 3.100.000 (trattabili)

DOS 3.30 -I vari programmi- Tel. 0731/204727 ore serali. :

Chedere di Fantini Omero.

Vendo Apple IM+stampanto+monitor lll+disco fisso

4M+manuali e vari dischetti.'Tutto por sole L. 1 .300.000
]

trattabili Nicola Richotti - Tel. 0187/501023 (ore pasti)

Copiatore hardware Synchro Express per Amiga con

relativo software a) migliore offerente. Scrivere o telefo-

nare a Azzali Luca Via Don Minzom 1 Vescovato (CRI
|

26039 - Tel. 0372/81487.

Vondo Espansione memoria 1Mb per Amiga 1000 inte-

ra amutoconfiguranto L 360.000. Tel. 0461/763626.

Vendo calcolatrice scientifica Sharp-EI 5030 a L. 80.000.

Cario - Tel. 0471/921377.

Amiga 2000. completo di monitor 1084 o filtro polanz-

zatoro. espansione di memora da 2Mb (A 2058). 2 driver

Il tutto in ottimo stato, vendo a L 2.500.000, Claudio

Perchinumio - Via Lago D’Iseo 53 - 36100 Vicenza - Tel.

0444/920116.

Vendo IBM portatile con stampante o adattatore seriale,

perfetto L. 1.500.000. telefonare oro cena 0577/285086.

Vendo PC Amstrad 1640 DD+monitor Ega mono attimo

stato+soft L 1.000.000 - Hard disk 32-64Mb su scheda

(mimscnbe/W.D.) nuovo L. 650000. Gattoni Paolo V.le

Varzi 7/4 Areso (MI) - Tel. 02/9382673-33604904 ore

20.00 In poi.

Atari 520 Stem Modulatore TV interno, mouse, cavi.

imballi originali. L. 400 000 intrattabili. Tutto in portato

stato. Luca - Tel. 02/72021428 UFF.

Vendo sistema MSX composto da: computer Canon
V-20 (64K ram), monitor coloro 12" GBC. registratore

j

dedicato Philips D6450 (2400 band), joystick, svariato

cassette per più di 270 titoli, cavi di connessione c

condizioni). Telefonalo eie pasti a Michele Signora!. 046/

772567 (URI.

Vendo C64+rogislratore+drivc 154! Il+monitor mono-
|

cromatico+mouso i-guida di riferimento per il program

malore+vidoobasic (20numoti)+cartuccia Easy Script con

grò macchina dol C64+2 paddle+corso di grafica 110

numcri)+copntasTiora+20 cassone con programmi van a

L 800.000 Tel. 051/424313.

Vendo per C64: Modem 300-1200/75 baud L 60.000

Interfaccia Centronics L 75.000 pormene di collegare

qualsiasi stampanto con presa Centronics al 64: Grafica

100% Telefonare dalle 15.00 alle 17.00 o chiederò di

Marco oppure scrrvoro a: Denicola Marco Via Cremosina

47 - 28076 - Pogno INO) - Tel 0322/97154.

Vendo espansione di memora per Amiga 500 da 512K
nuova a L. 100.000. Telefonare ore sorali alto 0497/03394

Vendo XT compatibile: 640Kb. FD 720. FD 360. scheda
Hercules, video fosfori verdi, tastiera AT/XT+software
vario a prezzo da concordare Venditti Piero - Tel. 0773/
885821 Dopo lo ore 2030.
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THE

BIG

APPLE

VaO^J?0

COMPUTER

Computer

IcomputerI

COMPUTER

HSP
computer)

386 33Mhz CACHE
da £. 3.299.000

IcomputerI

IcomputerI

64I< CACHE, 4MB RAM,CTRL 2HDD +2FDD,FDD 1 2MB

486 25Mhz CACHE
da £. 6.990.000

IcomputerI

IcomputerI

computer

HSP
COMPUTER

8K CACHF.,4MB RAM,CTRL 2HDD+2FDD 1.1,FDD 1,2MB

COMPUTER

HSP
COMPUTER

Uff. Comm.: Via P. Fumaroli 12/A Tel. 06 — 2251517 — ROMA
Conc. Centro Italia Info.Sist.: Via Malta 8 - Tel. 06 -8842378/8411987 - 00198 ROMA
Centro ass. PC Service Via Malta 8 — Tel. 06 — 8411987 — 00100 ROMA



micromarket
Vendo Amiga 500+stampante MPS 1500C Epson/lBM

originali. NCola Pelóso via dell'atleta. 28 35042 Esto (PD)

Tel. 0429/50229 (oro pasti).

Vendo Apple III + stampante* monitor-*- disco fisso

40M+vari manuali e dischetti a L 1 .300.000. Telefonare

al 0187/501023 o chiedere di Nicola.

Vendo Commodore 128-r-stampante Commodore rem
CS 801 + Drive 1541+registratore+monitor Commodore
a Fos. Bianchi 1402+una ventina di dischi con utility e
games. Il tutto a L. 700.000. Paolo della Vedova Via

Trieste 47 - 33050 Lostizza (UD) - Tol. 0432/764072 (ore

Vendo Commodore 64. drive 1541, stampante a colori

Ottimale 20. tavoletta grafica, fastload. 2 joystick, acces-

sori vari. 1000 progtammi+CPM Alphatronic con 2 floppy

disk o stampante a lire 1.000.000. Telefonare a Massimo
0583/956223.

Vendo Philips NMS 9110, rom 768Kb, 2 FD 3.5" 720Kb,

programmi a corrodo, a lire 1.000.000. Tutto in perfettissi-

mo stato. Telefonate oro serali Roberto 010/380.850.

Vendo 1 coprocessore 80387. 20 mHz a L. 700.000,' 1

coptocessorc 80287/6 MHz a L 150.000. Telefonare ore

pasti 0779380443 chiedere di Massimo.

Vendo Philips MSX-I VG8020 80K ram+rcgistratere+2

joystick+500 giochi a L 2.500.000; Esp. 64K L 500.000:

Can. Music Modulo L. 70.000; Monitor Coloro 14’ Philips

L 350.000; Quick Disk L 150.000 (+10 Dischi). Chi

compera in blocco regalo 700 giochi e utility. Tel. 0434/
869250 oro pasti Alberto.

Vendo IBM portabile originale, perfetto stato intorno-

esterno. scheda processore Intel 286 8 Mega. CGA por

monitor Ambra intemo. Superega 640x480. 2 FDD 5.25"/

3.5". HD 20 Mega. parallela/sonalo. Manuale originale

IBM L 1.200.000 (intrattabili). Quilico. c.so Re Umberto
45 10128 Torino - Tel. 011/512738

Vendo AT Amstrad PC 2286 MS-DOS 4,01 1M ram. HD
40M D 3.5* 1.44M, mouse. 12" VGA F.B.+Wlndows, GW
Basic italiano, QBasic. TurboBasic. f . Simulator 4.00. GP
FI con imballo originale, vera occasione L 1 .950.000. Tol.

06/7950648.

giochi; programmi di video scrittura foglio elettronico.

CAD: utility: manuali: registratore, adattatore per stam-
panti IBM compatibili; tutto a L 500.000. Luigi Boschetti,

Via Magenta 49 10128 Torino - Tel. 011/539151

Raccolta completa di Bit dal n. 1 a tutt'oggi. oltre 1 10

spese postali Pagamento contrassegno. Fonsato Daniolo

Via Boccardi. 22 - 10025 Pino Torinese (TO).

Vendo CD rom contenente. Immagini di pianeti del

sistema solare ripreso dal voyager; programmi per grafica

digitale con sorgonti In C e Fortran; centinaia di program-

mi di pubblico dominio, a L. 200.000. Telefonare ore pasti

011/895577

Vendo por A500 programmi scritti in LM (sono 3 dischi
pioni di prove, tra cui duo Demo e un gioco) Scriverò e
telefonare a; Tota Dario Via GalBoi 1 Novo (VI) - Tol. 0424/
828522

Por Atari ST (qualsiasi modello) vendo, causa doppio
regalo, acceloratoro 16MHz Con Cache momory 8Kb a L.

400.000.

Vendo inoltre modulatore video esterno (Pai,

RGB. videocomposto) a L. 150.000. Valerio Oss Via
Taramelli 8/2 38100 Trento - Tol. 0461/239654.

Vendo Amstrad PC 1512 2FD 360Kb. mouse, monitor
mono CGA a L 750,000. 1 anno di vita. Scambio inoltre

programmi MS-DOS (circa 100 titoli). Molto gradito soft-

ware DTP, Xenix c MIDI (sequcncers. editors occ.L Giorni
Andrea. Via Meucci 13 52037 Sansepolcro (AR) - Tel.

0575/75072.

Vendo Modem Incomm esterno 1200 baud+modom
Mar esterno videotel L. 150.000 cadauno tran. scambio
programmi per Amiga o manuali in italiano. Invio listo a
tutti. Scrivere a Cannizzaro Piero casella postale 3019
50127 Firenze.

Vondo scheda grafica super VGA 800x600 marca Eizo
modello MD-B07. completa di driver per Windows ed altri

programmi a L 230.000. por informazioni, Antonio tei.

0545/26840.

Vondo Amiga 2000B • A2090A+2092A (HD 20M) a L.

2.000.000. Vendo inoltre modem supor 2400 interno por

A2000 L. 200.000 e A2058 a L 500.000. Telefonare

0444/925176 (13.30-15.00).

Vondo ospansiono da 2Mb per Amiga 2000 espandibile

fino a 8Mb. Autoconfigurantc 0 Waii stato. Ancora imbal-

lato. L 600.000. Tel. 02/6472229 Michele (dopo ore

20.00).

Vendo MSX 8010 della Philips 48K+ espansione di me-

moria da 48K+ registratore originale* 1 joystick+250 vt-

deogiochi+manuali originali, il tutto ancora in Imballo

originale a L. 350.000. causa della cessione passaggio a

sistema suponoto Ragono Fabio Via Massari 10 - 00010

Vi Ila nova IRMI. Tri. 0774/325412.

Vendo Olivetti MS240. scheda FGA 756K, monitor EGA
monocr.. 2FD 360K. tastiera AT 102 t it.+mouso Go-
nius+MS-DOS 3.20 originale+90dischi software o conto-

imballaggi originali L 2.000.000 Massimo De Giuseppe

Cosenza - TeL 0984439437/ oro sorali.

Vendo C64+drive 1541+registraioro+siampante MPS

te. Il tutto a Uro 500.000. Pel informazioni Tel. 0541/

930340 ore pasti, chiedere di Luigi.

Vendo clacdalrice scientifica probrammabilo HP 28-S a L.

donvaio, integrali, conversioni ccc. ecc. Manuali in italia-

no, usati pochissimo. Girardi Flavio Viale Salando 42

70124 Bari - Tel. 080/221458.

Vendo solo zona Milano C64+drlvo 1541+stampanto
MPS 803+registratoro. Il tutto in imballaggio originale a

L. 600.000 trattabili. Telefonare oro pasti a Fabio Vettore

tri. 02/2896138.

Vendesi per passaggio sistema superiore: C128, drive

1571. monitor 1901. registratore. 2 joystick, rito 140

dischi di programmi, il tutto a lire 1 .200.000. In regalo duo
cartuccie giochi, Turbo o Froeze. seriale, libri, cassette

allo 0571/592373.
^

Apple II con monitor, roggimonitor. mouso joystick,

riviste, libri, moltissimi programmi su dischi da 5 1/4. L

800.000.

Fabio Piccioni Va dei Mille 9 - 10123 Torino

Tel. 011/513557.

Vondo calcolatnco programmabile Casio FX 8000 grafico

con manuale originale in italiano L 200.000. Tel. 089/

759966 chiedere di Gianni.

Apple Macintosh Plus HD 40 Mega+stampante Imago

nuovo marusoto. Vendo a L 3.500.000 anziché L.

5.200.000 (-33%). Solo province FO. RA. FE. BO. PS. AR.
Tri. 0543/26271

Vendo Modem interno per PC IBM o compatibili 2400
band tuli luplex della Hyundai Hayes compatibile a L
190.000 e modem esterno 1200 baud full duplox. inter-

faccia RS-232. Hayes compatibile a L. 140.000. Guzzlni

Giorgio via MonUrozzo 30 - 60126 Ancona - Tel. 071/

203248.

Vondo Olivetti M240, F0360K. I D720K. EGA 256K.
monitor 12" monocr.; stampante Epson FX-1000. 136

col .
240 cps. 2 font LO; MS-DOS 3.20 orig.. più di 100

dischotti di software. Tutto il materiale in perfette stato.

Giuseppe - Cosenza - Tel. 0984/394377 (ore serali).

Amiga 500+monitor Commodoro 2080 alta persistenza

mouse +softwaro vario. Usato pochissimo, imballi origi-

nali. 1,000.000. Telef. Giuliano 02/9528060

Vendo in blocco (a L 80.000+sposc postali eventuali) o a

grappi I seguonti numeri arretrati di MCmìcrocomputer:

20. 26.33-39. 42, 52-78, 80-87 II valore di coportina

V. Bordin 8 - 35010 Cadoneghe (PD).

Vondo PC Amstrad 1640. 640K. EGA Colore, drive 5" 1/

4. drive 3" 1/2. tutti gli ammennicoli standard sugli

Amstrad +un 5” 1 4 in regalo L. 1 .700.000. Buson Aldo

Magenta IMI) - TeL 02/97299338.

Vendo Toshiba T1100 portatile* monitor monocromatico
Herculos CGA. Il tutto in ottime condizioni a L. 900.000
trattabili. Giuseppe tol. 0341/368828.

Vondo IBM compatibile. 640Kb ram. drive 5 t/4 e 3 1/2

HD 20Mb+monitor EGA con scheda Super EGA
640.480+mouse* multi I/O e moltissimi programmi a L.2.800.000

trattabili. Martino Mirko - Tri. 0742/20419

Vendo IBM PC conVertiblo LCD 2FDD 720 512K. manuale
italiano - oro 20.30 chiedere Paolo 0461/984849.

MCmìcrocomputer in bloc^a^’lSO.OOO+regato altre

20066 Vignate (Mll - Tol. 02/9560570 (oro pasli).

fico piu cavo RGB per TV coloro con presa Scart c regalo

dì ogni genere (Vidoogames. Data baso. Grafica. Utvlitv.

vari linguaggi cte.)- Enrico Giordani - Via De Torale 9
13019 Tricesimo (UD).

Amiga e C64 vendo Digiviow 3.0 (video digitalizzatore) a
L. 150,000 ostampanto Citizen 120/D NLO a L. 250.000.

Commodore 64 new+drive 1641+registratoro+duplica-

joystick'+lb cassotte+rivisio a L 350.000. Enciclopedia

Input (6 volumi) L 100.000, circa 400 dischetti per C64 a
L. 300.000. Telefonare (ora di cena) 0 Silvio 0321/985778.

Hewlett Packard HP85A. completo di: HP-1B interface,

stampante Inkjet memory module. rom drawor. Marrix

rom. Plotter/primer rom. Advanced programming rom.
prgm Legge373. prgm Decurtiate, prgm Visicalc. prgm
DBase o tanti altri vendo anche separatamente a prezzi di

realizzo. Telefonare a Paolo Marchetto allo 0383/83782

Vendo computer Sony HB F 700P (MSX2 256K ram/
128K ram drive 720K+mouse)+drivc secondario HBD
30W+41 disks (Vampiro killer+Doupal ecc.)+80 nastri-

+Quick disk VY 002 Tuno comproso di cavi, od imballag-

gio originalo a L 500.000. Contattare Andrea Vecchio via

doi Bersaglieri 122 - 00143 Roma - Tri. 5010118.

Vondo modem esterno PC bit ansi 300 bps mai usato
configurabile intornamente con cavi e manuale - omologa-

te SIP - por IBM e compatibifr. Amiga Macintosh rogalo

programmi por suddetti, Vondo computer palmabile con
calcolatrice scientifica, agenda archivio, programmabile
facilmente Psion Organlzer II. Raffaello Lomartìro 099/

337393-632028,

Vendo C 64 come nuovo* coprrtastiera+rogistraioro-

+joystick* alimentatore+ cavi +2cassctte gioco+monitor
Philips Video 80 monocromatico (fosfori verdi)* manuale
d’uso inglese e italiano a sole L. 400.000 tranabiri. Proferi-

bile vendita in zona di Viconza. Telefonato Adriano (ore

pomeridiane) tei. 0444/698420.

COMPRO

Commodoro 128 Per informazioni telefonare allo 0584/
760693

Compro Hard-Disk PCH204 da 20 Mbytes por PC 1 MS-
DOS della Atari (anche usato). Telefonare ore pasti a
Roberto • Tel 039/5311024.

corco per Hcwlett'packard Voctra LS/12 Laptop. 761*051/

330187 (ora serali)

Compro scheda Janus AT+floppy disk drive da 5 1/4

(A2286+A2020) per Amiga 2000. Solo se vera occasiono,

Scambio programmi di ogni genere por Amiga Massima
scrieià. Rispondo a lutti. Scrivete a: Stella Roberto - Via

Martiri Fantini 96/C - 48015 Conila IRA).

Neo possessore di scheda Soud Blaster corca program-
mi. giochi o qualsiasi software per PC in grado di sfruttare

la suddetta scheda musicalo; vasta libreria software con
cui poter scambiare. Compatibilità C/MS. Adlib. Game
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MS-DOS: cambio programmi di qualsiasi genere su di-

di 5 1/4. Massima serietà. Ragone Fabio - Via

ari, 10 - 00010 Villanova (RM) - Tel. 0774/325412

.micromeeting.

.10 programmi per PC IBM XT/AT o comp. su disk 5

software con programmi di vario genere. Inviatemi una

Paqualo - Via Vittorio Pisani. 5 - 31025 Marcianise

(CE),

£ nato Psitaly. il club dedicato osdusivamnte all'eccezio-

nale computer tascabile «Psion Organisor II» mformazio-

no. programmi, consigli. Per saperne di più scriveteci e/o

telefonateci il Psitaly de Renato Buzzi - Via Filadelfia 200
10137 Torino - Tel. 011/326294.

ordinarie Eventualmente so già In vostro possesso ocqui-

sull'ovontualo esistenza di gmppi o associazioni legati a

questa tematica. Scrivere a Paolo Buratti - C.so 3 Novem-
bre. 136 - 38100 Tronto o telefonate al 0461/230500.

esponente. Annuncio valido per il prossimo millennio.

Stefano Battaglia - Via dello Volli. 10 - 18100 Im
0183/651624.

ri - Via Gregorini. 23 - 23017 M

.io Software MS-DOS di ogni %

o. Dispongo di circa 300 titoli. Pi

Baldini. 40 - 47042 Cosi

!0 Longiano (FO).

scambio. Astenersi [

238376

Mega MSX Club .

por diffusione noti

Inviare il proprio r

MSX Centor C.P. SO - 25010 Si

& Palma - V.leTuropa °C.N* 70027 - Paio de

Tol. 080/624585.

Bollottino mensile. Scnvere o telefonare a: Glioslv Amì-

gap-Pc Club c/o Tonon Luca - Via S.G. Bosco, 37 - 36061

Bassano (VI) - Tel. 0424/33678.

Per Amiga cerco informazioni su BBS. servizi via modem
o lolcomunicazioni. e sulle tariffo vigenti In Italia Scrivoro

a: Capanna Luca - Vìa E.P. Mazzoni, 11 - 63100 Ascoli

corrispondenti por scambi di esperienze, routines. chiari-

menti li) soprattutto sulla grafica. Scrivore a: Antonio

Piovasana - Via Prefettura, 8 - 33100 Udino.

Gorco Coders per scambio esponente in LM p.

(no Lamorsl, Tolio Dario - Via Galilei. 1 - Novo fi

0424/828522.

A tutto quelle persone che cercano Amici come

id offriamo immenso archivio, tante offerte abb
nto. BBS. Bollettino mensile, offorte hardwure. ta

sta, Corco in

stato. Annuncio si

iiovanni XXIII, 136 - 18019
'

la (IM) - Tol. 0184/293375.

£ stato fondato il PC-Masters Club, solo por possessori

MS-DOS & compatibili. Scambiamo software di ogni

gonoro. Amia scolta tra più d* 200 titoli ft

• Allora chiamaci allo 0825/71710.

i SE per scambio prò

Scrivoro a- Michele L.

- C.so Vinorio Lmanuolo, 166/A - 80121 Napoli.

16 - 34138 Trieste - Tel. 040/395281.

Per IBM e compatibili, sono MS-DOS e Xenix sca

esperio!®) o programmi, di qualsiasi genero, os

giochi. Massima soriotà. Annuncio sempre valido. Scrive-

re a: Durante Alfonso - Via A. Moucci. 22 - 6

Itre 280Mb di software

on lino (Rlsiko e Scac-

360/1200/2400 MNP-6.

Cerco musicisti por la realizzaziono di una colonna so

Divento utenti

por MS-DOS.
chi). Tel. 06/2156735

micro
meeting
Annunci gratuiti per richiesta di

contatti e scambio di opinioni ed
esperienze tra privati. Vedere
istruzioni e modulo a pag. 369.
Per motivi pratici, si prega di non
lasciare comunicazioni o chiedere

informazioni (telefoniche o scritte)

riguardanti gli annunci inviati.

la lista o so ne hai una inviamola! Sono benvenuti

:he gli scambi e i contadi con altn club. Rispondo a

ti. Garantisco e pretondo max serietà. Annuncio sem-

Onlma collaborazione offrasi. Neo-diplomato ra

programmatore è ansioso dimetti

chiunque no sia interessalo (Sofrwarehouse...i iu piuf

conoscer®) Cobo!. Basic. MS-DOS. programmazit

strutturala, max sonetà Puca Gianfranco - 64040 Vi

San Giovanni (TE).

Cercasi disporatamente...qualsiasi tipo di informazioni su-

gli insiemi di Mandelbrot-Julia e sulle immagini frattali.

Contraccambio con programmi per MS-DOS. Paolo Bale-

stra - Via Italia. 2 - 48021 Lavezzola (RAI.

- Via S. Goltrude. 12 - 39100 Bolzano,

assessori X-Specs 3D per Amiga per scambio di

o telefonare; l uca Moretti - V. Lavino. 239

aldorino (BO) - Tel. '051/6762106 (ore 12.00-

ri°SrnarTàlkAt in rana. Ma gì

mi. Annuncio sempre va
Tonini Marco - Via Chiesa di Alconago. 1 - 37020 Staflave-

na (VRI - Tol. 0 '

... Scambio prograr

ni vari, soprattutto grafica. Dainoso Rudi Via Noa Les

'4 - 30036 Santa Maria Di Sala (VE) - Tel. 487272

ila - Via San Paolino. 32 - 80035 Nolo (NA)

Scriverò a: Paolo Gugliolmino - Viale V. Rollino. 17/15

ca e infinito biblioteca programmi- scrivere o telefonare a;

Petruzziollo Daniele • Via Do Meo. 2 - 83100 Avoliino. Tel.

0825/71710 (dalle 14.00 olle 15.30).
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microtrade_ Annunci a pagamento di carattere commerdale-speculativo fra privati e/o ditte

;

vendita e realizzazione di materiali hardware e software, offerte varie di

collaborazione e consulenze, eccetera Allegare L. 50.000 (in assegno) per ogni
annuncio. Vedere istruzioni e modulo a pag. 369. Non si accettano prenotazioni

per più numeri, né per più di un annuncio sullo stesso numero.
MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudizio

e senza spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro restituzione della somma inviata.

In particolare saranno respinte le offerte di vendita di copie palesemente
contraffatte di software di produzione commerciale. Per motivi pratici, si prega
di non lasciare comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte)

riguardanti gli annunci inviati.

_. - . J
Paradox & ICS; novità importate via mo-
dem, Utilities, videogames. manuali. Para-

dox & ICS: il meglio por Amiga, Atari. 64.

Paradox & ICS: Tel. 0831/942352 (Voice:

Umberto). 0832/350350 (BBS: 2400-
19200). Paradox & ICS: P.O. Box 30,

73010 San Pietro in Lama (LE). Paradox

& ICS: la tua unica chance per diventare un
vincente. Sempre valido.

BASLIB V1.0 - Raccolta di 14 utilissime

routine da utilizzarsi come libreria di pro-

grammi Quick Basic: Enter, Rectangle.

Menu, Convert, Yesnot. ecc. Viene fornito

11 codice sorgente, l’eseguibile, il manuale
d'uso in italiano ed una raccolta di esempi
applicativi. L. 56.000. SEI srl Tel. 081/
8184272 (S.ra Ornella).

AT 286 E 386 qualsiasi configurazione rea-

lizzo a prezzi bassi. Garanzia e assistenza

consegna in 24/48 ore. Point G. Tel. 02/
2665200.

Azienda importatrice hardware propone a
ditte o privati personale computers XT,
AT. portatili, periferiche e singoli compo-
nenti a prezzi concorrenziali e con garanzia

12 mesi. Inoltre assistenza, programmazio-
ne, vari servizi informatici Sconti ulteriori

nuovi clienti Tel. 051/363933.

Importiamo direttamente dischetti 3" 1/2
e 5" 1/4 di alta qualità a prezzi bassi

consegnandoli in 24/48 ore; impossibile

trovarli a mono!! Point G - Tel. 02/
2665200 - Fax 02/70601919.

Gordian BBS importa direttamente in an-

teprima via modem tutte le novità soltware
per Amiga e C64. Gordian BBS è anche

V.

fish disks, manuali, books. intra. Gordian

BBS batte la concorrenza. L. 1 .800 a disco

(tutto compreso). Gordian BBS c/o Pe-

truzzieilo Daniele - Via De Meo, 2
83100 (AV) - Tel 0825/71710

Per MS-DOS/IBM & comp.: Il meglio dei

programmi di PD-Share-Free-Software al

prezzo ragionevole di solo L. 2.000 a disco
(5” 1/4). Più di 1000 titoli con le ultime

novità! Richiedi il catalogo su disco, alle-

gando L. 1 .000 (per il formato 5” 1/4) e L.

2.000 (se desiderato su 3" 1/2), scrivendo

a: Info Design - La Spinaia - 52010 Capo-
lona (AR) - Tel. 0575/591320.

Apache III. il kit che ti permette di proteg-

gere. con la tecnica del buco laser-like, i

tuoi programmi per PC IBM e compatibili.

Sebbene di facile uso. i programmi protetti

che otterrai non saranno copiabili neppure
con le migliori schede hardware. Potrai

avere il kit originale, adatto per dischi da 5”

1/4 e 3” 1/2. al prezzo di sole L. 150.000.

Pucci Giuseppe - Via Orvietana. 17
01027 Montefiascone (VT) - Tel. 0761/
820073.

Friendsoft computers - Via Pergolesi, 5

Casavatore (IVA) vende compatibili al

100% IBM a prezzo eccezionale XR 20
Mbyte floppy 720 KB monitor CGA colori L

1.600,000+ IVA. Programmi originali prove-

nienti USA a prezzo sbalorditivo. Tel. 081/
7365641.

Algogest - Finalmente per Amiga il primo
software gestionale modulare multitasking.

Appositamente studiato per i calcolatori

della serie Amiga ne sfrutta al massimo le

capacità multitask, consentendo così l'uti-

lizzo contemporaneo di più moduli. Il pac-

chetto viene venduto completo (con tutti i

moduli disponibili al momento) in versione

dimostrativa a L. 30.000. successivamente
ogni modulo potrà essere reso operativo

acquistandone la relativa licenza d’uso. Per-

sonalizzazioni a richiesta. Algogest è fornito

da: Nuova Algobit sne - C.so Genova, 7
20123 Milano - Tel. (FAX) 02/58100804.

CEDI, procedura integrata per la gestione
globale delle edicole, su computer MS-
DOS. tutte le operazioni: fornitura, riforni-

mento. conto deposito, resa, resa esube-
ranza, richiamo resa. Situazione economica
in tempo reale. Visualizzazione giacenze
superiori a X giorni. Stampa movimenti
giornalieri, stampa resoconto mensile,

stampa resoconto annuale, stampa articoli,

stampa inventario, stampa storica movi-
menti. Dimostrativi ed illustrativi a richie-

sta. Il software è fornito completo di chiari

manuali da: Nuova Algobit sne - C.so
Genova, 7 - 20123 Milano - Tel (FAX) 02/
58100804. Sconti ai rivenditori. gas

VIA DI

PORTA MAGGIORE, 95
001 85 ROMA

wmaPmm TELEFONO :

06-770041

BISETTIMANALE DI INSERZIONI GRATUITE

144 PAGINE- 30.000 ANNUNCI

500.000 LETTORI
TUTTI I MARTEDÌ’ E.VENERDÌ’ IN EDICOLA
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^mìicfòMÀRKÈT
Desidero che il presente annuncio venga pubblicato nella rubrica:

Micromarket

vendo compro cambio

Annunci gratuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque in unico esemplare fra privati.

Micromeeting

Annunci gratuiti per richiesta di contatti e scambio di opinioni ed esperienze tra privati.

Microtrade

Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculativo fra privati e/o ditte; vendita e realizzazione di materiali

hardware e software originale, offerte varie di collaborazione e consulenze, eccetera. Allegare L. 50.000 (in assegno) per

ogni annuncio (lunghezza massima: spazio sul retro di questo modulo). Non si accettano prenotazioni per più numeri,

né per più di un annuncio sullo stesso numero.

RICHIESTA ARRETRATI 100

Cognome e Nome
Indirizzo

C A P- Città Prov.

(firma)

Inviatemi le seguenti copie di MCmicrocomputer al prezzo di L. 8.000* ciascuna:
* Prezzi per l'estero: Europa e Paesi del bacino mediterraneo (Via Aerea) L. 14.000 Altri (Via Aerea)

L. 20.000

Totale copie Importo
Scelgo la seguente forma di pagamento:

O allego assegno di de intestato a Technimedia s.r.l.

ho effettuato il versamento sul de postale n. 14414007 intestato a: Technimedia s.r.l. Via C. Perrier n. 9

00157 Roma
ho inviato la somma a mezzo vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l. Via C. Perrier n. 9 - 00157 Roma

N.B.: non si effettuano spedizioni contrassegno

CAMPAGNA ABBONAMENTI 100
Cognome e Nome
Indirizzo ...

C.A.P. Città Prov.

(firma)

Nuovo abbonamento a 12 numeri

Decorrenza dal n

Rinnovo

Abbonamento n.

L. 63.000 (Italia) senza dono L. 66.500 con dono 2 minifloppy Dysan 5" %
L. 66.500 con dono 2 minifloppy Dysan 3,5"

L, 165-000 (Europa e Bacino Mediterraneo - Via Aerea) • senza dono
L. 230.000 (USA. Asia - Via Aerea) - senza dono
L. 285.000 (Oceania - Via Aerea) - senza dono

Scelgo la seguente forma di pagamento:
allego assegno di de intestato a Technimedia s.r.l.

ho effettuato il versamento sul de postale n. 14414007 intestato a : Technimedia s.r.l. Via C. Perrier. 9

00157 Roma
ho inviato la somma a mezzo vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l. Via C. Perrier n. 9 - 00157 Roma

>=
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Testo dell’annuncio (max circa 350 caratteri) MC 100

Attenzione - gli annunci inviati per le rubriche Micromarket e Micromeeting il cui contenuto sarà ritenuto commerciale-
speculativo e gli annunci Microtrade mancanti dell'importo saranno cestinati senza che sia data alcuna specilica comunicazione
agli autori.Per gli annunci relativi a Microtrade. MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudizio e
senza spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro semplice restituzione della somma inviata. In particolare saranno respinte le offerte

di vendita di copie palesemente contraffatte di software di produzione commerciale.
Per motivi pratici, si prega di non lasciare comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gli

annunci inviati.

Scrìvere a macchina. Per esigenze operative, gli annunci non chiaramente leggibili saranno cestinati.

Spedire a : Technimedia - MCmicrocomputer - Vìa Cario Perrier n. 9 - 00157 Roma

^
RICHIESTA ARRETRATI

Compila il retro

di questo tagliando

e spediscilo

oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA
MCmicrocomputer
Ufficio diffusione

Via Cario Perrier n. 9
00157 ROMA

^3^
CAMPAGNA ABBONAMENTI

Compila il retro

di questo tagliando

e spediscilo

oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA
MCmicrocomputer
Ufficio diffusione

Via Carlo Perrier n. 9
00157 ROMA
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Abbiamo messo fine agli incidenti di percorso
Pad.

Star

H2-I

*3

In un rinnovato design, caratteristi-

che rivoluzionarie.

Con la nuova tecnologia delle stam-

panti serie M-25XX, BROTHER ha

finalmente messo fine agli incidenti

di percorso.

Grazie all’avanzamento Paper Ex-

press che permette alla carta di segui-

re un percorso lineare non ci sono

più sprechi di tempo e materiale.

Le M-25XX diventano così ideali per

la stampa multicopia o di grosso

spessore. Con la regolazioni automa-
tica in base allo spessore della carta

è possibile gestire ogni tipo di carta

fino a 6 copie e grazie alla funzione

Parcheggio non è più necessario to-

gliere il modulo continuo per utiliz-

zare il foglio singolo.

L’esclusivo e funzionale pannello

operativo permette inoltre di selezio-

nare con estrema velocità e semplici-

tà tutte le funzioni.

E non è tutto la serie M-25XX BRO-
THER disponibile in due versioni

2518-18 aghi e 2524-24 aghi, è silen-

ziosa, veloce con i suoi 380 cps in

draft elite assolutamente compatibile

e con una vasta gamma di optional

disponibili.
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